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O R D I N E N O N O 

PROBOSGIDATI 

1. — BREHX, Animali. Voi. 111. 





O R D I N E N O N O 

PBOBOSCIDATI (PROBOSCIDEA) 

I P R O B O S C I D A T I sono g l i u l t i m i r appresen tan t i d i u n g r u p p o d i m a m m i f e r i a n t i 
camente m o l t o numeroso e assai decaduto a i nos t r i g i o r n i . Essi c i appaiono come 
a l t r e t t an t i t e s t i m o n i v i v e n t i d i una creazione p i ù ant ica e sono, per cos ì d i r e , u n 
residuo de i t e m p i anda t i . 

Questo o r d i n e d i a n i m a l i , g i à r i cch i s s imo d i f o r m e , è appena rappresentato o g g i d ì 
da due o t r e specie, le q u a l i bastano p e r ò a collegare l 'epoca odierna col la pre i s tor ica , 
p o i c h é appar tenevano appun to a l la l o r o f a m i g l i a queg l i a n i m a l i giganteschi d i cu i i 
ghiacci del la S iber ia conservarono m o l t o bene i cadaver i pe r m i g l i a i a e m i g l i a i a d i 
a n n i . Per agevolare a l le t tore la conoscenza de i p robosc ida t i d a r e m o un 'occhia ta alle 
specie estinte d i cu i pa r l a i l N e u m a y r ne l la sua « S tor ia del la Te r ra » . 

I no s t r i E L E F A N T I ( E L E P H A S ) sono le sole f o r m e v i v e n t i che rappresent ino la f a m i g l i a 
o m o n i m a ( E L E P H A N T I D A E ) ; essi i l d i s t inguono per ia proboscide lunga e m o b i l e e pe i 
den t i , m a sopra tu t to per le lunghe zanne che vengono considerate come den t i i n c i s i v i 
t r a s f o r m a t i . I l t r onco è co r to e grosso, i l co l lo co r t i s s imo, la testa r o t o n d a , resa p i ù 
grossa da certe c a v i t à che si t r o v a n o nell 'osso super iore del c ran io ; le gambe abba
stanza alte, c o l o n n i f o r m i , hanno c inque d i t a collegate f r a l o ro ; le p iante dei p i ed i sono 
piat te e cornee? 

L ' o r g a n o esterno p i ù i m p o r t a n t e del l 'e lefante è la proboscide, la quale consiste i n 
un p r o l u n g a m e n t o de l naso e s i d i s t ingue per la sua m o b i l i t à , per la sua s e n s i t i v i t à e 
sopra tu t to pe r l 'appendice d i g i t i f o r m e d i cu i è f o r n i t a a l la pun ta . L a proboscide è ne l lo 
stesso t empo u n organo d i o l f a t t o , d i t a t to e d i prens ione . Si compone d i m u s c o l i l o n 
g i t ud ina l i e c i r c o l a r i , i q u a l i , secondo i l Cuvier , f o r m e r e b b e r o circa 40 ,000 fascett i 
d i s t i n t i e che la r endono atta n o n sol tanto a vo l t a r s i i n qua lunque m o d o , m a anche 
a p ro tenders i e a r a t t r a r s i no tevo lmente . Sostituisce nel la bocca i l l abb ro super iore 
mancante e rende possibile la v i t a a l l ' e lefante . L a s t ru t t u r a corporea non permet te a 
questo d i abbassare la testa fino a t e r ra ; p e r c i ò esso n o n pot rebbe n u t r i r s i quando la 
proboscide n o n g l i servisse ne l lo stesso t empo d i l abb ro , d i d i t o , d i m a n o e d i bracc io . 
Questa proboscide si attacca a l la parte facciale del c ran io che è p ia t ta , al le ossa f r o n 
t a l i , a l la mascella super iore , all 'osso del naso e all 'osso pa l a t i no ; è a r ro tonda ta supe
r i o r m e n t e , appia t t i t a nel la par te i n f e r i o r e , e va gradatamente assot t igl iandosi dalla 
rad ice f i n o a l l ' e s t r e m i t à . 
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Tut te le al tre pa r t i dell 'elefante, e pe r f ino g l i o rgan i dei sensi, sono assai meno degne 
d i nota. Gl i occhi piccoli hanno poca espressione, m a b u o n a ; invece gi i orecchi sono 
m o l t o g rand i e s i m i l i a l e m b i d i cuoio. Le d i ta sono avvol te per t a l modo ^e i l a pelle 
generale del corpo che non possono muove r s i ; r i spe t t ivamente esse sono r icoper te da 
zoccoli piccol i ma robus t i , l a rgh i , p i an i e foggia t i a unghie che ne avvolgono soltanto 
l ' e s t r e m i t à . Nell 'elefante asiatico i p ied i a n t e r i o r i hanno 5 e i p ied i pos te r io r i 4 zoccoli 

Scheletro dell'Elefante asiatico (Dal Museo anatomico di Berlino). 

d i t a l sor ta ; nel l 'e lefante d ' A f r i c a quest i zoccol i sono i n n u m e r o d i 4 ne i p ied i ante
r i o r i e d i 3 nei p ied i pos t e r io r i . N o n d i rado avviene che uno degl i zoccol i manchi 
p e r c h è f u staccato e scomparve i n t i e r amen te i n seguito a l r a p i d o sv i luppo degli altri. 
La coda a lquanto a r ro tonda ta è d i med ia lunghezza ; scende fino a l l ' a r t ico laz ione della 
gamba e t e r m i n a i n u n c iu f fo d i setole grosse, r u v i d e , s i m i l i a fili d i f e r r o . 

L a denta tura è m o l t o s ingolare . La mascella super iore del l 'e lefante contiene due 
zanne s t r ao rd ina r i amen te sv i luppate , m a n o n ha n è inc i s iv i n è can in i , e i n generale si 
t r o v a i n ogn i mascella u n solo mo la r e e n o r m e . Questo dente consta d i u n numero 

abbastanza considerevole d i s t ra t i d i smal to r i u n i t i f r a l o r o . Nel l 'e lefante asiatico tali 
s t ra t i f o r m a n o sul la superf ic ie mas t ica tor ia del dente del le figure n a s t r i f o r m i , che sono 
invece r o m b o i d a l i ne l l ' e le fante d ' A f r i c a . Quando i l dente mo la r e si logora per modo 
da n o n essere p i ù i n grado d i prestare i n t i e r amen te i suoi u f f i c i , si f o r m a d ie t ro d i esso 
u n a l t r o dente, i l quale a poco a poco si spinge al lo i n n a n z i ed entra in a t t i v i t à di 
serv iz io p r i m a che sia caduto l ' u l t i m o f r a m m e n t o . F u osservato che questa m u t a di 
den t i s i compie sei v o l t e ; per conseguenza possiamo d i re che ne l corso della sua vita 
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l 'e lefante possiede 2 4 m o l a r i . Le zanne n o n s i m u t a n o , crescono i n i n t e r r o t t a m e n t e e 
p e r c i ò possono acquis tare una lunghezza assai considerevole ed u n peso eno rme . 

G l i e le fan t i as ia t ic i si d i s t inguono dag l i e le fant i a f r i c a n i pe l n u m e r o degl i zoccol i , 
per la f o r m a del la testa, per la d isposiz ione degl i s t r a t i d i smal to ne i den t i m o l a r i e 

per c iò che q u e l l i , m a l g r a d o i l g rande sv i l uppo del c ran io , hanno orecchi re la t ivamente 
p icco l i e zanne debo l i , m e n t r e quest i sono f o r n i t i d i orecchi m o l t o v o l u m i n o s i e d i 
zanne robus t i s s ime . Quasi tu t te le f e m m i n e che appar tengono a l la p r i m a specie n o n 
hanno zanne o ne presentano appena qualche r u d i m e n t o ; invece la magg io r par te d i 
quelle che appar tengono a l la seconda specie sono f o r n i t e d i be l l i ss ime zanne, un 
po ' meno robus te d i quel le dei maschi . Del resto, f r a g l i e le fant i as ia t ic i abbondano i 
maschi s p r o v v e d u t i d i zanne ; questa è la regola generale a Ceylon ; i n f a t t i s i r Samuel 
Baker accerta che d i 3 0 0 e le fan t i uno solo p u ò f o r n i r e una certa q u a n t i t à d i avo r io . 
Sul cont inente quest i masch i sdenta t i p r i v i d i zanne p rendono i l n o m e d i « Mucknas », 
ma sono assai m e n o c o m u n i che n o n nel le isole e appena nel la p roporz ione d e l l ' 1 : 1 0 . 
Non d i rado q u e l l i f o r n i t i da l la na tu ra d i u n ' a r m a t u r a comple ta pe rdono i n par te o 
in t i e ramente le l o r o a r m i i n seguito ad u n caso s f o r t u n a t o ; i n a l t r i si sv i luppa una sola 
zanna ; se questa è la destra l ' an ima le prende i l n o m e d i « Gunesh » (Dio del la sapienza) 
e viene venerato dag l i I n d ù ; a lmeno cos ì dice i l Sanderson. G l i i n d i v i d u i f o r n i t i d i una 
sola zanna n o n sono r a r i neppure f r a le f e m m i n e del l 'e lefante a f r i cano , m e n t r e invece 
costi tuiscono una ve ra eccezione f r a i masch i del la medes ima specie. I n A f r i c a s ' intende 
par lare abbastanza sovente d i e lefant i f o r n i t i d i doppie o d i t r i p l i c i z anne ; i l Baines 
riferisce parecchi ragguagl i i n t o r n o ad u n i n d i v i d u o ucciso ne l 1856 a sud del lo Z a m -
bese, i l quale aveva 9 zanne per fe t tamente sv i luppa te , d i cu i 5 si t rovavano nel la 
mascella destra e 4 ne l la s in i s t ra . E rano collocate le une d ie t ro le a l t r e ; alcune r ego
l a rmen te d i r i t t e ed a l t re incurva te i n basso e a l lo i n d i e t r o ; quel le che cos t i tu ivano le 
due paia p i ù grosse pesavano circa 3 0 Kg . l ' i m a ; le a l t re erano m o l t o p i ù leggiere. 

Le zanne del l ' e lefante m u t a n o a lquanto d i f o r m a , d i colore e, per c o s ì d i re , anche 
d i sostanza, secondo le p r o p r i e t à cara t ter is t iche delle r e g i o n i abi ta te d a l l ' a n i m a l e ; 
queste d i f fe renze sono cos ì spiccate che i conosc i to r i d e l l ' a v o r i o possono de te rminare 
con suff ic iente sicurezza la p rovenienza degl i e le fant i d i c u i osservano le zanne. 
Secondo c iò che m i scrisse i l Wes tendarp , considerando i den t i de l M a m m u t h come 
f o r m a fondamen ta l e , le p r o p r i e t à p r i n c i p a l i del le zanne si po t rebbero r iassumere colle 
seguenti pa ro le : le zanne del M a m m u t h sono u n i f o r m e m e n t e piene e arcuate, vale a 
d i re f o r t e m e n t e i ncu rva t e d 'a l to i n basso. I den t i p i ù a f f i n i a quest i sono q u e l l i che 
provengono dal le r eg ion i se t t en t r iona l i d e l l ' I n d i a (Bengala, B a r m a , S i am) i qua l i sono 
pure u n i f o r m e m e n t e p i e n i , ma assai m e n o i n c u r v a t i l a t e ra lmen te ; q u e l l i che vengono 
da Suma t r a n o n sono g i à p i ù af fa t to i n c u r v a t i a l l ' i n f u o r i . F r a q u e l l i che appar tengono 
agli e lefant i d ' A f r i c a i p i ù a f f i n i a i den t i deg l i e le fant i p r o p r i de l l ' I nd i a se t tent r ionale 
s o n o i den t i m o l t o i n c u r v a t i degl i e le fant i ab i s s in i ; le zanne degl i i n d i v i d u i appar tenen t i 
alle r e g i o n i collocate a sud e ad ovest de l l 'Ab i s s in i a vanno facendosi sempre p i ù s o t t i l i , 
p i ù d i r i t t e e p i ù acumina te co l p r o g r e d i r e del la dis tanza delle r eg ion i suddette d a l -
l 'Abiss in ia . Le d i f fe renze co r r i sponden t i a quest i ca ra t t e r i si mani fes tano pure ne i 
r a p p o r t i del le c a v i t à che si t r o v a n o a l l ' e s t r e m i t à del la radice . Nel dente del M a m m u t h 

la lunghezza m e d i a del la c a v i t à va r i a f r a ' / r ' / s del la lunghezza totale de l dente, i n 
que l lo de l l ' e le fante i n d i a n o questa lunghezza va r i a f r a V r ' A » m que l lo del l 'e lefante d i 
Abiss in ia f r a ' A r V s e i n que l lo de l l ' e le fante p r o p r i o del le r e g i o n i p i ù m e r i d i o n a l i 
(Zambese) scende fino a Va-Va del la lunghezza complessiva. 
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Le zanne p i ù lunghe appar tenent i alle specie d i e lefant i t u t t o r a v i v e n t i provengono 
d a l l ' A f r i c a e p i ù propr iamente dalla regione dei l agh i ; i l Westendarp possiede u n dente 
lungo m . 2,94, i l quale apparteneva appunto ad u n i n d i v i d u o proveniente dal la parte 
centrale d i quella regione ; s ir Samuel Baker p o r t ò i n Europa dalla parte settentrionale 
della medesima regione un dente, i l quale, secondo lo Sterndale, m i su rava la lunghezza 
d i m . 3,27. Tut tavia questi dent i sono p icco l i e re la t ivamente leggeri , p o i c h é i l primo 
d i cu i abbiamo parlato pesa appena 4 4 c h i l o g r a m m i . 

Si dice che anticamente v i fossero delle zanne le q u a l i pesavano 120, 4 3 0 Kg. e 
p iù , c iò che p e r ò n o n è d imos t ra to dal la mole degli u t ens i l i e degl i ogget t i art ist ici di 
avor io che si possono osservare nelle co l lez ioni . È chiaro che le zanne gigantesche 
vanno sempre scemando d i n u m e r o i n seguito al la scomparsa progressiva degli indi
v i d u i p iù vecchi d a l l ' A f r i c a e alle caccie accanite d i cu i sono oggetto g l i elefanti, 
« Le zanne degl i i n d i v i d u i adu l t i », scrive i l Wes tendarp , « i n generale sono lunghe 
m . 2 ; qualche ra ra vol ta acquistano la lunghezza d i m . 2,5 col peso r e l a t i vo d i 30-50 Kg.; 
i n cer t i casi eccezionali possono pe r f ino pesare da 75 a 90 K g . I l dente p iù pesante 
por ta to i n Europa i n questi u l t i m i t e m p i venne acquistato da l la d i t t a H e i n r . A d . Meyer 
sulla costa or ientale . Esso era lungo m . 2,60 e pesava 9 4 K g . I l i b r i d i s tor ia naturale 
contengono m o l t i e r r o r i tan to sulla mo le degl i e lefant i quanto i n t o r n o al le dimensioni 
delle l o ro zanne. Così , per esempio, t r a t t andos i delle a n t i c h i t à d i avo r io appartenenti 
al Museo Br i t ann ico , è detto che ant icamente i dent i degl i e le fant i dovevano essere 
mol to p i ù grossi che non siano o g g i d ì , p o i c h é ai nos t r i g i o r n i n o n è p i ù possibile 
t rovare le l amine d i avor io lunghe 40,6 c m . e larghe 14,5 c m . che i n que i t e m p i veni
vano adoperate per la preparazione d i ce r t i l a v o r i . Questo n o n è esatto, perchè le 
l amine d i ta l sorta esistono t u t t o r a e sono f o r n i t e annua lmente i n g r a n d i quantità. 
I l dente d i cui abb iamo par la to p i ù sopra, che pesava 9 4 K g . , avrebbe po tu to fornire 
delle l amine d i avor io larghe 2 0 c m . e lunghe 76 c m . Le due zanne p i ù pesanti e 
p iù perfette f u r o n o acquistate ne l 1 8 8 2 a Tete, su l lo Zambese ; pesavano 144,5 Kg.;' 
ciascheduna era lunga m . 2,27 e la p i ù grossa aveva verso i l mezzo la circonferenza 
di 0,6 m . Le due zanne p i ù belle e p i ù lunghe a r r i va t e i n Europa appartengono alla 
mia collezione; pesano 401 K g . , hanno la lunghezza d i m . 2 ,57 , sono d i una bellezza 
perfetta e provengono da Uganda ( A f r i c a o r i e n t a l e ) ; i l va lo re de l l o r o avorio cor
r isponde circa a 4000 l i r e ». Del resto, le paia d i zanne p iu t tos to grosse sono sempre 
rare i n commerc io , p e r c h è i n generale è d i f f i c i l e che i negoz ian t i possano acquistare 
contemporaneamente le due zanne del lo stesso elefante, v is to che un 'usanza abituale 
della caccia, i n m o l l e r e g i o n i d e l l ' A f r i c a , costr inge i l f o r t u n a t o cacciatore a regalare 
al suo capo o « padrone della t e r r a » i l dente con cui l 'e lefante m o r e n t e ha toccato 
i l suolo. 

Le zanne dell 'elefante asiatico sono assai p i ù piccole d i quelle del l 'e lefante d'Africa 
e superano d i rado la lunghezza d i m . 4,6 e i l peso d i 2 0 K g . Tu t t av ia qualche rara 
vol ta si possono incon t r a re anche ne l l 'As i a degl i i n d i v i d u i poco i n f e r i o r i per questo 
r iguardo ai l o r o a f f i n i de l cont inente ne ro . I l dente p i ù grosso conosciuto finora pro
viene da u n elefante i l quale venne ucciso ne l 1863 da s i r V ic to r Brooke e da Dougla? 
H a m i l t o n nel la par te or ien ta le del M a i s u r : l ' an ima le aveva questa sola zanna, la quale 
era la destra, p e r c h è la s in is t ra si era spezzata i n seguito a qualche mala t t ia I I dente 
sano era lungo m . 2 ,4 ; aveva la c i rconferenza mass ima d i m . 0,4;; e i l p e s o ^ 4Q g g« ; 

sporgeva dal la testa fino alla distanza d i m . 4 ,75 . I l dente s inis t ro ammala to si era 
ro t to alla distanza d i 35 c m . da l c r a n i o ; i l moncone r imas to misurava a n s a l a 
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lunghezza d i m e t r i 0 ,99 , aveva la c i rconfe renza mass ima d i m e t r i 0,5 e i l peso d i 
22 ,2 K g . Del resto, co l t empo le zanne del l 'e lefante possono perdere c i rca u n dec imo e 

ta lora anche u n nono de l l o r o peso p r i m i t i v o . 

L'ELEFANTE ASIATICO (ELEPHAS ASIATICTJS, E. indicus) nelle Indie prende il nome 
d i G A J , d i H A T I e d i A N I : ; a B a r m a è ch iamato S H A N H ; i Cingalesi g l i danno i l n o m e 
d i A L L I A e i Malesi lo ch i amano G A D J A H ; ne l la l i ngua sanscri ta s i ch i ama H A S T I o 
G A J A . N o i l o cons ide r i amo genera lmente come t i po del genere e del la f a m i g l i a a cu i 
appar t iene ; esso è u n an imale tozzo e pesante, f o r n i t o d i testa massiccia, p rovvedu t a 
a sua v o l t a d ì f r o n t e la rga , d i col lo co r to , d i corpo robus to e d i gambe c o l o n n i f o r m i . 
La testa, tenuta quasi p e r p e n d i c o l a r m e n t e , contr ibuisce m o l t i s s i m o a de t e rmina re 
l ' impress ione d i m a e s t à e d i fo rza p r o d o t t a da questo gigantesco an imale su l l 'occhio 
del l 'osservatore. L a sua s t r u t t u r a è sempl ice e robus ta ad u n t empo . L 'e lefante è a l to , 
m a nel lo stesso t e m p o cor to e l a r g o ; la faccia descrive una l inea quasi d i r i t t a , i l ver t ice 
mesocranico è coronato da due creste elevate, f o r t emen te arcuate nel la par te an te r iore , 
le qua l i f o r m a n o i l p u n t o p i ù a l to de l l ' an ima le e an t e r io rmen te si col legano al la base 
per mezzo d i una cresta sporgente . Ques t ' u l t ima prosegue d ' ambo i l a t i del la testa i n 
f o r m a d i una sp ina che scorre verso i m a r g i n i degli occhi f o r m a n d o con quest i u n 
angolo ot tuso e c i r conda cer t i in fossament i t r i a n g o l a r i da i q u a l i spunta la radice de l 
naso o p u n t o d ' inserz ione del la proboscide. F r a i m a r g i n i degl i occhi , p iu t tos to spessi, 
le ossa z igomat iche , le eminenze f r o n t a l i e le r a d i c i degl i o recchi g iaciono diverse 
infossature s i m i l i a tante piccole conche. D ie t ro i l m a r g i n e del la f r o n t e , u n p o ' sopra 
l 'apof is i z igomat ica dell 'osso mascel lare super iore , si t r ova un ' ape r tu ra gh iandola re 
r i v o l t a da l lo i n n a n z i a l l ' i n d i e t r o e da l l ' a l to a l basso, lunga c i rca 5 c m . , s t re t ta e quasi 
r inch iusa da i suoi m a r g i n i p i a n i , da l l a quale s t i l l a t emporaneamente una secrezione 
fetente che d à alle guancie una t in t a scura. Su l l ' a l to del la testa s i t r o v a l 'orecchio 
quadrato, d i grandezza med ia , che s i p r o l u n g a i n f e r i o r m e n t e i n una pun ta u n po ' a l l u n 
gata d i cu i i l m a r g i n e super io re è unc ina to ne l la par te an te r io re e i n t e r n a e d i cu i la 
•ounta che penzola m o l l e m e n t e si r ip iega a l lo i n d i e t r o . L 'occh io , p iccolo , fesso, m o b i -

iss imo, m a n o n p e r ò be l lo e p iu t tos to infossato n e l l ' o r b i t a , è p ro te t to da grosse p a l 
pebre f o r n i t e d i c ig l ia robus te e nere e c i rcondate da m o l t e r ip i ega tu re c i r c o l a r i della 
Delle; l a sua p u p i l l a è p icco l i s s ima e r o t o n d a , l ' i r i d e b r u n a come i l ca f f è , i l g lobo 
)culare b ianchicc io i n t o r n o a l l ' i r i d e e bruno-cas tagno nelle a l t re p a r t i . 

L ' a p e r t u r a boccale è m o l t o l a r g a ; i l l abb ro i n f e r i o r e , m o b i l e , penzola quasi sempre 
i lquan to a l lo i n g i ù i n f o r m a d i una pun ta aguzza; g l i angol i del la bocca, m o l t o r i p i e 
gati, g iac iono i n una p r o f o n d a infossa tura col locata d ie t ro e sot to l 'occhio , a poca 
listanza da l medes imo e cos t i tu i ta da i f o r t i s s i m i musco l i mas t i ca to r i e dal le r ad i c i 

i e l l e zanne. L a proboscide quasi c i l i n d r i c a , p o i c h é d iminu i sce poch iss imo d i grossezza 
rerso l ' e s t r e m i t à , è inse r i t a i n mezzo agl i occhi , m a super io rmen te giunge f i n o a l la 

f r o n t e ; quando è p r o t r a t t a scende fino a l suolo e p e r c i ò l ' an ima le ha l ' ab i tud ine d i 
noortarla avvo l to l a t a . L a par te an te r io re del la proboscide è t o r n i t a , verso i l mezzo è u n 
n o ' compressa l a te ra lmente , e la par te pos te r io re , d e l i m i t a t a d ' ambo i l a t i da una cresta 

i r o m i n e n t e , è p i ana ne l la qua r t a par te super io re del la sua lunghezza e a lquanto incavata 

l i e i rimanente; a l l ' e s t r e m i t à è c i rcondata da una grossa cresta c i rco la re , m o l t o r i g o n f i a 
Pos t e r io rmen te e ne l la par te an te r io re è a rma ta d i uno squis i t i ss imo organo prensi le 
o*,he consiste i n una specie d i u n c i n o d i s t i n to , conico e d i g i t i f o r m e ; a l l ' e s t r e m i t à t ronca 
c j iù cor ta s ' incava i n una infossa tura foggia ta a calice i n f o n d o a cui g iaciono le n a r i c i . 
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I t re l a t i an t e r io r i della proboscide, enormemente p ro t r a t t i l e e mob i l e da tu t te le part i , 
sono coper t i d i r ip iega ture t rasversal i c i r c o l a r i , m o l t o r avv ic ina te f r a l o r o , che si 
vanno s t r ingendo e assott igl iando verso l ' e s t r e m i t à e finiscono nelle sporgenze laterali, 
per modo che la parte poster iore presenta numerose r ip iega ture l o n g i t u d i n a l i finissime 
e incavature t rasversal i . Le zanne sporgono dal la mascella super iore descrivendo una 
curva m o l t o pronunzia ta . I l col lo è cor to , a lquanto r ia lza to presso la testa e distinto 
dal la medesima. I I garrese passa quasi inosservato p e r c h é la l inea dorsale, partendo 
dal col lo , sale un i fo rmemen te fino al pun to p i ù a l to , i l quale si t r o v a press'a poco sul 
mezzo del dorso d ie t ro la testa e a poca distanza dal la medes ima ; d i là scende a pre
c ip iz io fino al la radice del la coda. La l inea addomina le si abbassa leggermente al l ' in-
d ie t ro a pa r t i r e da l pet to, i l quale contiene le due papi l le m a m m a r i e . L a coda è inserita 
i n a l to , t o r n i t a e coperta d i r ip iega ture t rasversal i ; verso l ' e s t r e m i t à si assottiglia un 
poco e scende perpendico la rmente fin sot to i l g inocchio . 

Le gambe an t e r i o r i sono l ibere a p a r t i r e da l l ' a r t i co laz ione della spalla e appaiono 
assai p i ù lunghe delle pos te r io r i p e r c h è le c a v i t à ascellari si a f fondano a lquanto f ra i l 
braccio e lo s terno; i l o r o g inocchi , c i r conda t i c i r co la rmente da m o l t e r ip iega ture cutanee, 
sporgono a lquan to ; invece le a r t i co laz ion i de i p ied i sono poco spo rgen t i ; i l metacarpo 
mol to r i en t ran te nella faccia an te r iore fa parere s ingo la rmen te grosso i l piede fornito 
d i c inque zoccol i , foggiato a cuscino, m o l t o espanso da tu t te le p a r t i e provveduto di 
una p ianta l iscia . Le gambe pos te r io r i sono avvol te fino al le g inocch ia i n u n involucro 
cutaneo collegato alle p a r t i v e n t r a l i ; le l o r o g inocch ia s i vedono i n m o d o spiccato, 
p e r c h è le gambe si assott igliano a lquanto i m m e d i a t a m e n t e sot to le g inocch ia stesse e 
tornano a ingrossarsi fino al calcagno i l quale è col locato m o l t o i n basso; a par t i re da 
questo pun to i l p iede si a l larga rap idamente a l lo i n n a n z i e a l lo i n d i e t r o acquistando 
una p ianta ovale. L a pelle f o r m a delle r ip iega tu re s o t t i l i i n certe d i r e z i o n i determinate; 
là dove le pieghe s ' incrociano d iven ta rugosa e p e r c i ò la sua superf ic ie acquista un 
aspetto re t icola to s ingolare ; su l pet to queste pieghe si ingrossano per m o d o da for
mare delle sporgenze l ibere , m o b i l i , s i m i l i a tante giogaie. L a suddet ta r e t i c o l a t o 
della pelle ci f a d iment icare i l pelame, che, de l resto, manca quasi i n t i e r amen te ed è 
rappresentato soltanto da pochi pe l i i so la t i , sparsi pe l corpo e u n p o ' p i ù fitti intorno 
agl i occhi , sulle labbra , sul la mascella i n f e r i o r e , sul m e n t o e ne l la par te posteriore del 
do r so ; l ' e s t r e m i t à della coda è o rna ta d i u n sot t i le f iocco pennato . I s ingo l i pe l i sono 
b r u n i o ne r i , que l l i delle l abbra hanno una t i n t a b i anch i cc i a ; le p a r t i nude della pelle 
sono d i color g r i g i o - f u l v o che d iven ta ca rn ic ino sul la proboscide , ne l l a par te inferiore 
del co l lo , sul petto e sul ventre dove presenta u n disegno speciale compos to d i mace l l i 
scure, fitte e s i m i l i a tante goccie. G l i zoccol i hanno i l colore del corno . 

Le d imens ion i dell 'elefante vengono quasi sempre a lquan to esagerate e spesso 
n o n sono determinate come converrebbe. Secondo una regola an t ich iss ima, s t a b i l i i 
da i cacciatori p i ù esper t i , la c i rconferenza de l p iede , r addopp ia t a , sarebbe u g u a l 
all 'altezza de l l ' an ima le misura ta dal la spa l l a , con u n a v a r i a z i o n e ' d i 3 -5 c m Nei 
maschi p i ù grossi , la lunghezza totale de l co rpo , m i s u r a t a da l la punta della p robosc ie 
fino a l l ' e s t r e m i t à della coda, è d i circa 7 m . , d i cu i 2 m . spettano al la proboscide e 
1,5 m . alla coda; l 'altezza misura ta dal la spalla p u ò sal i re fino a 3 m . Gl i individui 
p i ù grossi d i quest i sono r a r i s s imi e nessuno supera l 'a l tezza d i m . 3,5. I l Sanderson 

i l quale m e r i t a piena fiducia occupando da m o l t i a n n i la carica d i d i re t tore-cann della 
caccia degl i e lefant i nelle Ind ie , m i s u r ò g l i e le fan t i p i ù grossi t r o v a t i fra i e s w r e 

i n n u m e r e v o l i che ebbe occasione d i osservare, de t e rminando coi seguenti r a p p C f i a 



E l e f a n t e i n d i a n o . 
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l o r o altezza m i s u r a t a da l l a spal la : ne i due masch i p i ù grossi questa altezza era d i 
m . 3 ,0 e d i m . 2 , 9 5 ; nel le due f e m m i n e p i ù grosse m i s u r a v a m . 2,57 e m . 2 ,52 . G l i 
e le fan t i de i t e m p i anda t i n o n erano p i ù grossi d i q u e s t i ; a lmeno verso la fine de l 

secolo scorso i l Corse n o n ne t r o v ò nessuno che superasse l 'al tezza d i m . 3 ; f r a i 
1 5 0 i n d i v i d u i da l u i osservat i , a l c u n i masch i p i ù robus t i g iungevano al l 'a l tezza d i 
m . 2 , 9 ; la m i s u r a d i m . 3 ,22 r i f e r i t a i n quest i u l t i m i t e m p i da l lo Sterndale è v e r a 
mente la sola. I l peso deg l i i n d i v i d u i p i ù r o b u s t i p u ò a m m o n t a r e a 4 0 0 0 K g . e p i ù . 

G l i I n d i a n i , i q u a l i sono senza d u b b i o i m i g l i o r i conosc i to r i degl i e lefant i , d i s t i n 
guono t r e sor ta d i e le fan t i a cu i danno i n o m i d i K U M I R I A , D W A S A L A e M I E R G A ; questa 
d i s t inz ione si f o n d a sul l 'aspet to d e l l ' a n i m a l e e sul le p r o p r i e t à che ne de r ivano . 11 
k u m i r i a è l 'e lefante p i ù per fe t to d i t u t t i : massiccio, m a ne l lo stesso t e m p o m o l t o p r o 
porz iona to , esso ha u n torace a m p i o e spazioso, t ronco robus to , testa grossa, dorso 
d i r i t t o , p iano e m o l t o i nc l ina to pos te r io rmen te ; la par te pos ter iore del suo corpo è p iana e 
tagliata i n f o r m a d i u n q u a d r a t o ; le gambe sono massiccie e r e l a t ivamente co r t e ; la 
coda è lunga , m a n o n scende fino a l suolo ; la pelle spessa e rugosa presenta una 
grande q u a n t i t à d i r i p i ega tu re . L 'occh io è p ieno , ch ia ro ed espressivo. I l k u m i r i a è 
u n an imale nob i l e ne l ve ro senso del la paro la , tan to fisicamente quan to i n t e l l e t t u a l 
m e n t e ; esso n o n conosce la paura ed è sempre s icuro d i s é ; i l suo aspetto i m p o n e n t e 
e maestoso lo rende adat to p i ù d i qua lunque a l t ro an imale al le pompe e alle grandezze 
rega l i . I l m i e r g a è prec isamente l 'opposto del k u m i r i a ; i l suo corpo graci le n o n p r e 
senta nessuna a r m o n i a nel le p r o p o r z i o n i ; ha gambe lunghe, testa piccola , occhi p o r c i n i , 
dorso arcuato e i n c l i n a t o , torace s t re t to e ven t re grosso, proboscide sot t i le e floscia e 
pelle fina che s ' intacca f ac i lmen te . N u l l a attesta ne l suo aspetto e ne l l ' i ndo l e mora l e , 
la n o b i l t à de l la razza ; i n f a t t i , per lo p i ù , i l m ie rga è t i m i d o i n s o m m o grado, e si 
spaventa f ac i lmen te ; tu t t av ia presta anch'esso o t t i m i se rv iz i a l l ' u o m o , p e r c h è le lunghe 
gambe e i l corpo r e l a t ivamen te svel to e leggiero g l i pe rme t tono d i correre con grande 
v e l o c i t à . I l dwasala costi tuisce la f o r m a i n t e r m e d i a f r a queste due razze d i cui una è 
la p i ù nob i l e e l ' a l t r a la p i ù comune d i t u t t e : tale f o r m a è pu re rappresentata dal 
maggior n u m e r o d i i n d i v i d u i . Queste t r e razze cosi diverse f r a l o ro n o n sono per nu l la 
col t ivate d a l l ' u o m o , m a s i t r o v a n o i n na tu r a ne l lo stesso branco d i e le fant i , per cui 
possiamo conchiudere che siano s t re t tamente consanguinee. A d ogn i m o d o , secondo 
i l m i o collega, n o n sarebbero ra re le schiere d i e le fant i composte un icamente d i d w a -
salas, m e n t r e invece n o n esistono b r a n c h i c o s t i t u i t i d i sol i k u m i r i a s o d i sol i miergas , 
p o i c h é i r appresen tan t i d i queste due razze sono f r a m m i s t i al le schiere o r d i n a r i e nel la 
p roporz ione d i 10 o 15 per cento. 

I cos ide t t i E L E F A N T I B I A N C H I , vale a d i r e c h i a r i o sempl icemente macch ia t i d i 
ch ia ro , sono r a r i s s i m i . Nel le r e l az ion i p r o v e n i e n t i d a l l ' I n d i a g l i e lefant i d i questa sorta 
sono m e n z i o n a t i so l tan to qualche r a r i s s ima v o l t a , per eccezione ; i l Sanderson ne v ide 
sol tanto due, d i cu i uno aveva g l i occhi a z z u r r o - c h i a r i ; m a r i fer i sce che i l va lore d i u n 

k u m i r i a a u m e n t a i n m o d o s t r a o r d i n a r i o se esso è macu la to d i ch ia ro sulla faccia e 
sugl i o recch i . Ne l S i am, dove t u t t i g l i a n i m a l i a l b i n i sono m o l t o p reg ia t i p e r c h è si 
crede che s iano i m i g l i o r i r appresen tan t i del la l o ro specie, l 'e lefante b ianco è cons i 
derato come u n a n i m a l e sacro, e i l sovrano del paese prende pure i l nome di « Re 
del l 'e lefante b ianco » ; t u t t av i a g l i e le fan t i d i t a l sor ta sono r a r i s s i m i anche l à ; i n f a t t i , 
ma lg rado t u t t i g l i s fo rz i poss ib i l i e i m m a g i n a b i l i i caccia tor i ind igen i stentano a p r o 

cacciarsi qua lche r a ra v o l t a u n i n d i v i d u o macch ia to d i ch ia ro , m a nessuno ebbe m a i 
la f o r t u n a d i possedere u n elefante a l b ino p r o p r i a m e n t e det to . A l l o r c h é C. Bock si 
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t rat tenne per qualche tempo a Bangkok ne l 1881 ebbe occasione d i vedere due ele
fan t i « assai p iù ch ia r i degli a l t r i e f o r n i t i d i due macchie bianche sugli orecchi. 
Tut tav ia la differenza generale del l o ro colore era poco spiccata ». Cionondimeno, nello 
stesso anno f u cat turato nella parte alta del paese u n elefante b ianco i l quale venne 
por ta to a l re. I l g iorno s tabi l i to per l ' a r r i v o de l l ' an imale tu t t a la c i t t à era i n festa e 
s o l e n n i z z ò i l grande avvenimento con una p o m p a veramente s t r ao rd ina r i a . 11 Bock, i l 
quale era disceso a l fiume per assistere al lo sbarco del sacro an imale , descrive nel 
modo seguente la sua entrata i n c i t t à : « I n quel m o m e n t o le mus iche incominciarono 
a suonare l ' i nno nazionale ; n o i c i r i t i r a m m o da una par te per lasciar passare i l cor
teggio. Dietro ai t r o m b e t t i e r i ven iva una schiera d i mus ican t i s iamesi , ves t i t i d i rosso 
scarlatto dal la testa ai p ied i e m u n i t i d i t a m - t a m , d i conchigl ie e d i a l t r i strumenti 
dissonanti . Quind i seguivano g l i e lefant i del lo Stato; i t r e p i ù grossi che precedevano 
g l i a l t r i erano t u t t i ba rda t i d 'oro e por tavano sul dorso r icch iss ime por tan t ine . I riflessi 
d i t u t t i questi o r n a m e n t i do ra t i facevano u n effet to ve ramente splendido sulla pelle 
opaca ed u n i f o r m e degl i e le fant i . Essi erano seguit i a l o r o vo l t a da due guardie del 
corpo del re a cui tenevano d ie t ro g l i a r a ld i , i camer ie r i d i corte ed a l t re persone 
addette al servizio reale poscia Sua M a e s t à i l re, seduto i n una po r t an t ina dorata e 
intarsiata d i madreper la , colle gambe incrocia te e r i pa ra to dai r agg i cocenti dei sole 
per mezzo d i uno spendido o m b r e l l o dora to 1 paggi e i se rv i lo seguivano a schiere 
por tando i n mano chicchere, coppe ed a l t r i oggett i d 'o ro massiccio des t inat i i n regalo 
alla popolazione, ma sopratut to ad onorare la s o l e n n i t à de l l ' avven imen to . Dietro i 
servi veniva lo zio del re , m i n i s t r o p len ipo tenz ia r io del la par te set tentrionale del 
Siam e del Lao, c i rcondato dai p r i n c i p i e da i g r and i de l r e g n o ; egli aveva fa t to tut t i i 
p repara t iv i necessari a l grande r i c ev imen to d i cu i si era assunta la r e sponsab i l i t à 
completa. F ina lmente veniva l 'eroe del g io rno , l 'elefante bianco i n persona, accom
pagnato da a l t r i t re e le fant i , c h i a m a t i b ianch i anch'essi, a l cu i paragone esso meritava 
senza dubbio i l suo nob i le t i t o l o . Ma se io lo chiamassi « bianco » p o t r e i essere accu
sato giustamente d i n o n saper discernere i co lo r i ; t u t t av i a esso è u n a lb ino perfetto, 
p o i c h é tu t to i l suo corpo è d i color b r u n o - r o s s i c c i o - p a l l i d o ; su l dorso presenta alcuni 
pel i in t i e ramente b ianch i . L ' i r i d e del l 'occhio , d i cui i l colore costituisce uno dei carat
t e r i essenziali degli a l b i n i , era d i color g ia l lo d i Napo l i p iu t tos to pa l l i do . L 'eroe della 
festa aveva l 'espressione p i ù t r anqu i l l a del m o n d o ; i l suo cornac lo guidava senza 
cavalcar lo; la sua grande t r a n q u i l l i t à faceva u n contrasto s ingolar i ss imo coll'eccita-
zione generale della f o l l a ; pareva p r o p r i o che esso fosse conscio del la sua impor tanza ». 

L ' a n i m a l e merav ig l ioso f u condot to i n una stal la cos t ru t ta apposi tamente per lui, 
dove p a s s ò circa due mesi onde a l lontanare dal suo corpo t u t t i g l i s p i r i t i mal ign i e 
preparars i nel m i g l i o r m o d o possibile ad occupare i l posto che g l i spettava ne l palazzo 
reale. Da p r i n c ip io venne collocato i n uno scompar t imen to speciale p i ù a l to e attaccato 
a un palo bianco per mezzo d i una cordicel la legata ad una delle sue gambe poster iori ; 
una tavola annessa al tu t to por tava la seguente i scr iz ione i n o r o : « U n elefante di 
bel l iss imo co lo re ; i pe l i , g l i zoccoli e g l i occhi sono b i a n c h i . F o r m e perfe t te , indicanti 
la n o b i l t à della f a m i g l i a . La pelle ha i l colore del lo to . Esso è u n discendente dell'angelo 
dei b r a m i n i . F u conquistato colla forza , m a la g l o r i a del re è a i suoi p i e d i . È uguale 

al cr is ta l lo d i maggior va lore . Appar t iene al la p i ù nobi le f a m i g l i a d i e le fan t i che viva 
a, n o s t n g i o r n i . Sorgente d i forza e o r ig ine d i p ioggia . È r a r o come i l cr is ta l lo più 
fino e p iù prezioso del m o n d o ». L o zio del re , Tschau Fa Maha Mala, permise allo 

s t ran iero d i r i t r a r r e a co lo r i i l sacro a n i m a l e ; m a quando v ide per la p r i m a volta 
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l 'opera de l l ' a r t i s ta ne f u ma lcon t en to , p o i c h é questa g l i pa rve t r o p p o scura, e disse che 

l 'elefante avrebbe d o v u t o essere b ianco . E g l i p r e g ò i l Bock d i osservare megl io la cosa 

e a l lora si v ide che la pel le d e l l ' a n i m a l e , t r a t t a ta i n m o d o o p p o r t u n o col l 'acqua d i 
t amar indo , aveva acquistato rea lmente u n colore p i ù ch iaro del la sua t i n t a na tura le ; 
tut tavia la sua co loraz ione generale n o n era pun to bianca, m a g ia l lo -ch ia ra come i l 
cuoio. A d ogn i m o d o questo elefante era i l p i ù ch iaro che si fosse veduto a m e m o r i a 
d 'uomo, per cui bisogna a m m e t t e r e che n o n conviene prendere alla let tera i ragguagl i 
r i f e r i t i nelle ant iche r e l a z i o n i delle cronache siamesi i n t o r n o a i f amos i e lefant i b ianch i . 

Nelle Ind ie , dice i l Sanderson, l 'e lefante è considerato come adul to a l l ' e t à d i 25 ann i , 
sebbene non raggiunga la sua p iena robustezza che a 35 a n n i . Un maschio d i 20 anni 
è g ià atto al la r i p r o d u z i o n e . Le f e m m i n e d à n n o al la luce i l l o ro p r i m o nato a l l ' e t à d i 
16 a n n i ; g l i a l t r i p a r t i s i succedono ad i n t e r v a l l i d i c i rca 2,5 a n n i ; la dura ta della 
gravidanza v a r i a f r a 18 e 2 2 m e s i ; si dice che sia p i ù cor ta per una f e m m i n a che 
non per u n maschio . F u r o n o osservat i d ive r s i p a r t i g e m i n i . Gl i e lefant i neonat i hanno 
già l 'altezza d i 90 c m . ; ne l secondo g i o r n o del la l o r o vi ta pesano quasi sempre 90 K g . ; 
si nu t rono esclusivamente d i la t te per 6 mes i i n t i e r i ; p i ù t a rd i i ncominc iano a m a n 
giare u n po ' d 'erba tenera, m a i n complesso con t inuano a c ibars i d i lat te per qualche 
tempo. Nascono per la magg io r par te ne i mes i d i se t tembre, o t tobre e n o v e m b r e ; 
qualche ra ra v o l t a vengono a l m o n d o i n a l t r i mes i de l l ' anno . 

È chiaro che i n o s t r i g iganteschi t e r r a g n o l i si r i p r o d u c o n o poco. Nel per iodo degli 
a m o r i le due gh iandole col locate v i c i n o agl i orecchi degl i e lefant i secernono i n maggior 
q u a n t i t à i l l i q u i d o fetente che sogl iono p r o d u r r e sempre, e in tan to le t empie si t u m e -
fanno. L ' a n i m a l e stesso è m o l t o ecc i ta to ; i n questi casi anche g l i i n d i v i d u i domest ic i 
possono d iven ta re f e roc i s s imi con t ro i l o r o g u a r d i a n i cui i n generale ubbidiscono 
ciecamente. Nelle Ind ie questo stato f is ico del l ' e lefante prende i l n o m e d i « Must ». Appena 
se ne avverte la p ross ima venuta bisogna d i sa rmare i n ogn i m o d o l ' an imale , cercando 
di render lo innocuo onde evi ta re qua lunque possibile disgrazia, p e r c h è i suoi guar 
diani medes imi ne hanno paura e n o n osano p i ù avv ic ina r s i al l 'e lefante eccitato per 
modo da parer pazzo ; g l i d à n n o da mang ia re e da bere tenendosi ad una rispettosa 
distanza. Del resto, dice i l Sanderson, n o n t u t t i g l i e lefant i sovrecci ta t i da l « Must » 
diventano ca t t i v i e f e roc i , m a passano quasi t u t t o i l l o r o t empo sonnecchiando e si 
mostrano i n d i f f e r e n t i a t u t t o . Questo stato d i cose du ra va r i e set t imane e ta lora anche 
diversi mesi , m a s i sv i luppa so l tanto n e l masch io ; t u t t av i a i l nos t ro re la tore ebbe 
pure occasione d i osservar lo due v o l t e i n certe f e m m i n e assoggettate d i fresco alla 
sch iav i tù , sebbene egli creda che n o n sia m a i stato ve r i f i ca to nelle f e m m i n e addo
mesticate ne l ve ro senso del la pa ro la . I l Sanderson met t e pu re i n dubb io che i l « Must >> 
dipenda rea lmente da l l ' ecc i tamento de i sensi du ran te i l pe r iodo degli a m o r i , p o i c h é 
egli f u parecchie vo l t e t e s t i m o n i o de l l ' accoppiamento degl i e lefant i ; c iò g l i accadde 
due vol te nel la v i t a l i be ra d i ques t i a n i m a l i e due vol te i n s c h i a v i t ù ; i qua t t ro maschi 
da l u i osservati n o n presentavano a lcuna traccia d i « Must ». Bisogna notare ino l t re 

che questo stato d i ecc i tamento si mani fes ta sol tanto neg l i i n d i v i d u i i n buone c o n d i 
z ioni d i salute e n o n p r i m a che abbiano ragg iun to a l l ' i n c i r ca l ' e t à d i 30 ann i , sebbene 
a 20 anni siano g i à a t t i a l la r i p r o d u z i o n e . Negl i i n d i v i d u i debol i non si osserva la p i ù 

piccola t raccia d i « Must » . 
Ant icamente si credeva che g l i e le fan t i si accoppiassero sol tanto nella v i t a l ibera , 

lung i da i r u m o r i de l m o n d o e si a t t r i b u i v a questo fa t to alla l o ro grande pudic iz ia . 

Ma, o l t re a m o l t i a l t r i n a t u r a l i s t i , i l Corse o s s e r v ò che due elefant i assoggettati da 
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poco tempo alla s c h i a v i t ù si accoppiavano d i n a n z i ad una q u a n t i t à d i spet tatori . Da 

p r inc ip io incominc ia rono ad accarezzarsi col la p robosc ide ; q u i n d i si accoppiavano 
qua t t ro vol te nel lo spazio d i 16 ore , nel la posizione carat ter is t ica dei cavalli, i l 
periodo degli a m o r i non è fisso. I n f a t t i la p r i m a vo l t a i n c o m i n c i ò i n febbraio, la 
seconda i n apr i le , la terza i n set tembre e la quar ta i n o t tobre . G l i i n d i v i d u i desi
derosi d i accoppiarsi sono sempre ecci tat i e la p i ù piccola c o n t r a r i e t à basta per 
f a r l i andare i n collera. Tre mesi dopo l ' accoppiamento i l Corse o s s e r v ò nel la fem
m i n a i p r i m i segni della gravidanza . Questa d u r ò 2 0 mesi e 18 g i o r n i dopo i quali 
la f e m m i n a p a r t o r ì u n p icc ino che i n c o m i n c i ò a succhiare i l la t te mate rno appena 
nato. La madre stava r i t t a i n p ied i , i l p icc ino r i a l z ò a l l ' i n d i e t r o la proboscide e 
a f f e r r ò la m a m m e l l a colla bocca. Quasi t u t t i g l i osserva tor i sono concord i nel dire 
che l 'amore della madre pel figlio n o n è eccessivo; f u osservato invece che tutte 
le f emmine adottano e accudiscono con uguale tenerezza qua lunque p i cc ino : quelle 
che menano v i t a l ibe ra o f f r o n o ind i f fe ren temente le l o r o m a m m e l l e a t u t t i g l i ele
fant i p icc in i . Tut tav ia i l Sanderson combat te ques t ' u l t ima asserzione, p o i c h é egli ebbe 
spesso occasione d i osservare che i p icco l i e lefant i o r f a n i d i m a d r e o dispersi nelle 
so l i t ud in i della campagna erano assai m a l t r a t t a t i dal le a l t re m a d r i , ad eccezione di 
uno solo. Gl i e lefant i neonat i sono a l t i c i rca 90 c m . , crescono rap idamen te e i n capo 
a u n anno hanno g ià acquistato l 'altezza d i m . 1,2; a l l ' e t à d i due a n n i sono a l t i m . 1,4 
e a t re anni sono a l t i m . 1,5. Nei p r i m i t e m p i del la l o ro v i t a si m o s t r a n o relativamente 
meno tozzi degl i a l t r i a n i m a l i g iovan i , anzi sono legg iadr i e s ingo la r i ; s tanno quasi 
sempre r i p a r a t i sotto i l corpo e f r a le gambe della m a d r e e n o n lasciano questo asilo 
sicuro neppure quando la madre a f f r e t t a m o l t o la sua anda tura . Pare che rimangano 
a lungo sotto la tutela ma te rna ; ad ogn i m o d o non abbandonano la m a d r e fino alla 
nascita d i u n a l t ro r a m p o l l o : la madre n o n tarda ad insegnar l o r o i l m o d o d i pro
cacciarsi i l c ibo. La p r i m a m u t a dei dent i si compie ne l secondo anno d i vi ta , la 
seconda ne l sesto e la terza ne l nono . P i ù t a r d i i den t i du rano assai p i ù a lungo. 

L'elefante asiatico abita quasi tu t te le foreste del la par te sud-est de l l 'As ia ; nelle 
Ind ie si estende dai p ied i d e l l i m a l a j a e p i ù p r o p r i a m e n t e da Dehra D u n (regione 
orientale del fiume Dschamna) a Bhutan fino a l l ' e s t r e m i t à m e r i d i o n a l e d i questa ca
tena d i mon tagne ; m a popola pure l 'Assam, i l Ba rma , i l S i am, la penisola malese e le 
g rand i isole annesse d i Ceylan, d i Sumat ra e d i Borneo, dove p e r ò è m e n o numeroso. 
A i nos t r i g i o r n i è g ià est into, o a lmeno ra r i s s imo , i n m o l t e r eg ion i ed abi ta soltanto le 
foreste p i ù estese, comun ican t i f r a l o r o , tanto i n p ianura quan to i n montagna . Per 
conto m i o non posso dec ide rmi ad a f fe rmare che g l i e le fant i p r o p r i delle isole d i Ceylan, 
d i Sumat ra e d i Borneo siano perfe t tamente ugua l i a q u e l l i del cont inente , oppure 
che differ iscano abbastanza da questi per cos t i tu i re una specie d i s t in t a (Elephas 
sumatranus), come disse lo Schlegel, fondandos i sopra diverse osservazioni compa
ra t ive fatte sul lo scheletro degl i e lefant i i n su l a r i e degli e lefant i p r o p r i del continente. 

Invece nessuno può mettere in dubbio che I'ELEFANTE AFRICANO (ELEPHAS AFRI

C A N U S , Loxoclon africanus) non si debba d is t inguere i n m o d o deciso dall 'elefante 
asiatico. Non occorre r i f e r i r e t u t t i i suoi n o m i i n d i g e n i . G l i A r a b i l o ch i amano F I L gli 
i nd igen i d e l l ' A m h a r a S O H E N , que l l i del T i g r è H A R M A S , i Galla A R B A ; nel le regioni 

o r i en t a l i e m e r i d i o n a l i prende i n o m i d i N D E M B O , T E M B O , N S O V U , D S O U I N D L O V U ecc.; 
nei paesi occidental i è ch iamato N D E M B O , N S A O O N S A U , N S A M B A , ecc.'- g l i Herero gli 

d à n n o i l nome d i O N D Y O N e i Nama que l lo d i K O A B . L 'e le fante a f r i cano supera i l suo 
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a f f ine de l l 'As i a nel le d i m e n s i o n i de l co rpo , m a i n complesso i l suo aspetto generale é 

m e n o be l lo , sebbene anche q u i le d i f fe renze che v i si osservano d iano o r i g i n e alla 
d iv i s ione d i v a r i e razze, come a b b i a m o g i à osservato nel l 'e lefante asiat ico. I l corpo 
del l 'e lefante d ' A f r i c a è p i ù cor to , m a sostenuto da gambe p i ù alte d i quel le de l suo 
a f f i ne ; anche la testa, p ia t t a , f o r n i t a d i proboscide sot t i le , le g r a n d i zanne e g l i orecchi 
e n o r m i , la l inea dorsale arcuata, i l torace s tret to e le gambe b ru t t i s s ime cost i tuiscono 
un complesso d i ca ra t t e r i che bastano a d i s t inguer lo i n m o d o deciso da l l ' e le fante 
asiatico. Nella testa conviene osservare la f r o n t e , la quale a p a r t i r e dall 'osso nasale 
si volge a l l ' i n d i e t r o , f o r m a u n a pun ta poco sporgente e t o r n a ad app ia t t i r s i verso l ' oc 
cipi te sopra le ossa p a r i e t a l i . Tu t t e le sporgenze e le infossature della testa sono 
app ia t t i t e ; i m a r g i n i degl i occhi sporgono poco e l 'occhio r i e m p i e quasi a l t u t t o la 
sua o r b i t a ; la mascel la i n f e r i o r e è r e l a t i vamen te debole e i musco l i mas t i ca to r i si 
osservano appena ; la proboscide è inser ta su l la f r o n t e senza f o r m a r v i nessuna spor 
genza e n o n t a rda a ingrossars i i n m o d o s t r ao rd ina r io , m a non presenta alcuna radice 
robusta. P e r c i ò la l inea de l la faccia acquista u n carat tere s ingolar i ss imo e presenta 
una certa a f f i n i t à con quel la d i u n uccello d i r ap ina . L a larghezza mass ima del la testa 
si t r ova f r a le ossa z igomat iche ; la f r o n t e e la mascella i n f e r i o r e sono fo r t emen te 
r ivo l te a l l ' i n d i e t r o , m e n t r e nel l 'e lefante asiatico le t empie , le ossa z igomat iche e i 
muscol i mas t i ca to r i d e t e r m i n a n o press'a poco la stessa larghezza del la testa. 

L a proboscide è r o t o n d a an te r io rmen te , u n po ' compressa a i l a t i e p iana, m a n o n 
p e r ò incavata ne l la pa r t e pos ter iore , e c i rcondata da una grande q u a n t i t à d i r ip iega ture 
c i rco la r i che si f anno p i ù v i c ine e si assott igl iano a lquanto verso l ' e s t r e m i t à del la p r o 
boscide stessa ; ognuna d i queste r ip i ega tu re fa l ' e f fe t to d i una sporgenza p rodo t t a 
dalla r i p i e g a t u r a supe r io r e ; cor r i sponden temente ai cerchi , presenta de i m a r g i n i 
mol to so l leva t i ne l mezzo, d i cu i la l inea d i de l imi taz ione è dentata i n m o d o evidente . 

L ' i m b o c c a t u r a de l la proboscide è c i rcondata da una sporgenza poco notevole . A l 
di to l a rgh i ss imo, che m e r i t a appena questo nome , cor r i sponde una par te cons imi le e 
alquanto p r o t r a t t a da l m a r g i n e pos ter iore d e l l ' i m b o c c a t u r a ; ambedue queste f o r m a 
z ion i possono congiungers i pe r mezzo dei l o ro m a r g i n i e chiudere la proboscide per 
modo che l ' ape r tu ra che r i m a n e v i s ib i l e ha l 'aspetto d i una fessura trasversale. I l 
setto nasale si t r o v a m o l t o a l l ' i n d i e t r o e p e r c i ò le n a r i c i a l lungate e ve r t i ca l i g iac iono 
anch'esse i n una in fossa tura foggia ta a guisa d i u n calice. I l l abb ro i n f e r i o r e cor to e 
tondeggiante n o n penzola, anz i genera lmente l ' an ima le io t iene p iu t tos to serrato. G l i 
occhi sono p icco l i e poco fessi, l ' i r i d e è d i co lor b r u n o - g i a l l o , ross icc io-chiaro . Gl i 
orecchi giganteschi , sostenut i da f o r t i r a d i c i , si t r ovano sul la par te p i ù alta del la testa; 
essi n o n r i c o p r o n o sol tanto t u t t o l 'occ ip i te , m a scendono pure fino a lPomopIata . 
Hanno c inque ango l i d i cui uno , c i oè que l lo i n f e r i o r e , è p r o t r a t t o i n una punta l u n 
ghissima che scende a lquan to sot to la gola, m en t r e que l lo anter iore , super iore , sporge 
o l t re la nuca che r i cop re ed è coperto a sua vo l t a da l l ' angolo corr i spondente de l l ' a l t ro 
orecchio. Da l p r i m o angolo fino a l terzo che si t r o v a d ie t ro l ' omop la t a , i l m a r g i n e 
de l l 'o recchio è r ip iega to a l l ' i nden t ro , vale a d i r e verso la par te an ter iore del p a d i 
gl ione aur ico la re , m e n t r e i l r i m a n e n t e giace sul la spalla come u n pezzo d i cartone 
d u r o , leggermente accartocciato o come u n l e m b o d i suola d i scarpa. Tu t to l 'orecchio 
è m o l t o p ia t to , i n c u r v a t o a l l ' i n d i e t r o cor r i sponden temente a l la f o r m a della spal la , e 
presenta sol tanto d i n a n z i a l l ' ape r tu ra del condot to u d i t i v o una piccola conca, poco 
p r o f o n d a , dest inata a raccogl iere i l suono ; i l condot to u d i t i v o è p ro te t to a sufficienza 

da c a r t i l a g i n i apposi te e da va r i e r ip iega tu re cutanee. 
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I l col lo sot t i le si r ia lza a lquanto dalla testa fino a l garrese collocato i n mezzo agli 
o recch i ; d ie t ro a questi i l dorso si abbassa a guisa d i una sella, m a verso 1 mezzo 
t o r n a a sol levars i i n m o d o abbastanza sensibile, superando no tevo lmente 1 altezza 
delle spalle, q u i n d i scende a p rec ip iz io verso la coda sot t i le e l iscia , inser i t a piut
tosto i n basso, la quale penzola ver t ica lmente e a r r i v a fino al cavo de l popli te. I l 
pet to si t r ova p iu t tos to i n a l to f r a le gambe a n t e r i o r i , per m o d o che la l inea del 
ven t r e a r ro tonda to e p ieno , si abbassa a lquanto nel la par te pos ter iore . Le gambe 
a n t e r i o r i , d i cu i i g inocch i sporgono leggermente a guisa d i una pun ta , si assottigliano 
fino a l metacarpo , q u i n d i si collegano ai p i e d i , a l la rgandos i da ogn i par te e sporgendo 
o l t r e i l metacarpo . I p i ed i hanno la f o r m a d i cusc in i , presentano delle piante quasi 
r o tonde e q u a t t r o zoccol i . Le coscie degl i a r t i pos t e r io r i si i r robust iscono fino al 
g inocch io e pa iono due clave q u a d r a n g o l a r i a l lunga te ; le gambe sono straordina
r i a m e n t e s o t t i l i , s i a l la rgano a lquan to verso i l calcagno e sono sorrette da piedi tozzi 
f o r n i t i d i p iante o v a l i p ro t r a t t e an t e r i o rmen te e pos te r io rmente , e d i t re zoccoli. Le 
pieghe e le fessure del la pel le , scanalata a guisa d i una rete, hanno u n aspetto assai 
p i ù grossolano d i quel le del l 'e lefante asiatico. L 'elefante afr icano è sprovveduto di 
pe lame, ad eccezione d i una piccola cresta d i pe l i che adorna i l col lo , d i alcuni peli 
r a d i , d i co lo r b r u n o - n e r o e l u n g h i da 10 a 15 c m . che penzolano dal petto e dal 
ven t r e , d i a l t r i poch i s s imi pel i che si t r o v a n o i n t o r n o agl i occhi e sul labbro infe
r i o r e e de l fiocco caudale d i cu i i pe l i s i m i l i a t an t i fili d i f e r ro possono acquistare 
la lunghezza d i 4 0 c m . e p i ù . La pelle è d i color gr ig io-azzurro-ardes ia , ma questa 
t i n t a appare p i ù scura e offuscata da l sud ic iume e dal la polvere che v i si appiccicano, 
e p e r c i ò d iven ta b r u n o - f u l v a , sporca. 

U n elefante maschio ucciso da s i r John K i r k ne i paesi del lo Zambese, misurato 
da l l a p u n t a de l la proboscide fino a l ver t ice mesocranico era lungo m . 2 , 7 5 ; partendo 
da questo p u n t o fino a l l ' i nse rz ione della coda la l inea dorsale incurva ta misurava 
m . 4 , 2 ; la coda era lunga m . 1,3 e la l inea totale aveva la lunghezza d i m . 8; 
l 'a l tezza m i s u r a t a da l l a spalla era d i m . 3 ,14 . Tu t t av ia le zanne pesavano appena 
15 K g . l ' una , d i m o s t r a n d o con c iò che l ' an ima le n o n era ancora m o l t o vecchio. 

N e l co r ren te secolo l 'area d i d i f fu s ione del l 'e lefante a f r icano si è r is t re t ta consi
de revo lmen te ; a i nos t r i g i o r n i da l la l a t i t u d i n e de l lago Tsad, si estende alquanto 
verso n o r d e scende a sud fino al l 'a l tezza de l lago N g a m i . È d i f f i c i l e stabilirne i 
l i m i t i p rec is i p e r c h è g l i e le fan t i n o n i m p r e n d o n o sol tanto g rand i migraz ioni , ma 
c a m b i a n o pu re con temporaneamente i l l o r o d o m i c i l i o , scomparendo per venti o 
t r e n t ' a n n i da certe r eg ion i per fa r s i vedere a l l ' i m p r o v v i s o i n a l t r i l uogh i dove prima 
mancavano a f fa t to . L o stesso si p u ò d i r e riguardo ai paesi l i t t o r a l i . Così , per esempio, 
nel la Guinea super iore n o n scendono m a i sul la costa de l mare , ad eccezione delle 
r e g i o n i che c i r condano la foce del N ige r ; nel la Guinea i n f e r i o r e , a sud del Congo, si 
sono adden t ra t i a lquanto ne l l ' i n t e rno del paese; invece a n o r d del Congo abbondano 
ancora fino al Camerun i n var ie r e g i o n i della costa e t a lo ra scendono fino al mare; 
i n f a t t i ne l 1 8 8 2 i l Pechuel-Loesche, passando col pi roscafo a n o r d del la baia di 
Corisco, v i d e una schiera d i e lefant i composta d i 3 0 i n d i v i d u i che si aggiravano tran
q u i l l a m e n t e sul la spiaggia. I n questi u l t i m i dieci ann i f u r o n o osservati "alcuni individui 
dispersi presso le rap ide d i Yelala e pe r f ino presso Boma . Pare che sul la costa 
o r ien ta le g l i e le fant i scendano ta lvo l t a fino al mare nelle r eg ion i appar tenent i a l Por
togal lo e i n ce r t i t r a t t i del la costa compres i f r a W i t u e i l fiume Dschuba. Ma ne l l ' i n 
t e rno t o rnano a mancare , o a lmeno sono r a r i s s i m i i n v a r i t r a t t i abbastanza estesi 
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come per esempio nel le r e g i o n i l i t t o r a l i i r r i g a t e dag l i a f f l u e n t i m e r i d i o n a l i del Congo. 
Sono ancora abbastanza n u m e r o s i nel le r eg ion i se t t en t r iona l i d i quel t r a t to m e r i d i o n a l e -
occidentale d e l l ' A f r i c a che si t r o v a sot to i l p ro t e t t o r a to de l la Germania , m a non t a r 
deranno a soggiacere anche là al le ins id ie dei cacciator i b o e r i e ingles i . Nel la parte 
p i ù m e r i d i o n a l e d e l l ' A f r i c a g l i e lefant i e i b u f f a l i dei Cafr i sono ancora m o l t o d i f f u s i 
i n una co lon ia de l Capo, e, secondo una re laz ione locale, p i ù precisamente nella 
foresta d i K n y s n a a o r ien te del la ba ia d i Mossel f i no a l la foresta d i Addo sul f i u m e 
d i Sonntag. 

Tanto l'elefante asiatico quanto l'elefante d'Africa erano conosciuti benissimo dagli 
an t ich i e f u r o n o t r a spo r t a t i v i v i i n Europa fin dal le epoche p i ù remote . « G l i an t i ch i 

Egizi », dice i l D u m i c h e n , « n o n conoscevano sol tanto la specie a f r icana ma anche l ' e le 
fante delle Ind i e , e apprezzavano a l tamente le due specie. Le preziose zanne d i quest i 
giganti del la f auna te r res t re f o r m a r o n o i n t u t t i i t e m p i del regno egiziano una par te 
impor t an t i s s ima del t r i b u t o annuo che g l i ab i t an t i della nob i le Kusch, i negr i i nd igen i 
delle r eg ion i ancora p i ù m e r i d i o n a l i e i popo l i de l l 'As ia assoggettati a l p ro te t to ra to 
del l 'Egi t to , dovevano pagare ai Fa raon i . A i t e m p i de l l ' an t ico Egi t to la m e t r o p o l i del la 
p r i m a dinast ia de l l ' a l to Eg i t to sorgeva su l l ' i so la ch iamata ai nos t r i g i o r n i Gesiret 
Assuan, che d e l i m i t a da l la par te de l l 'Eg i t t o , al la sua e s t r e m i t à set tentr ionale , la 
regione delle ca ta ra t te ; l ' i so la col la c i t t à erano chiamate dai Greci e da i R o m a n i 
Elefantina ; questa denominaz ione n o n è a l t r o che una r ipe t i z ione fedele del n o m e 
che g ià por tavano l ' i so la e la c i t t à ne l l ' an t i co Eg i t to , i l qua l nome signif icava isola 
degli e lefant i e c i t t à d e l l ' a v o r i o . L ' i so la e la c i t t à erano cos ì ch iamate p e r c h è tan to 
al lora come o g g i d ì quel le r e g i o n i e sopra tu t to l ' od ie rna Assuan cos t i tu ivano i l centro 
pr incipale i n cu i sostava l ' avo r io p roven ien te dal sud, che ven iva l avo ra to egregia
mente dagl i a r t i s t i eg iz ian i fin dai t e m p i p i ù an t i ch i del regno dei Fa raon i , i qua l i 
facevano con esso ogn i sor ta d i ogget t i d ' o rnamen to e d ivers i u tens i l i domest ic i des t i 
nat i agl i usi del la v i t a p ra t ica . Nelle i s c r i z ion i dei ge rog l i f i c i , i l n o m e del l 'e lefante è 
r i p rodo t to con u n segno s i l lab ico che cor r i sponde al la s i l laba « A b » ; le va r i e figure 
che seguono questa s i l laba possono s igni f icare , o l t r e a l l ' e lefante stesso, anche le 
zanne, l ' avo r io e p e r f i n o l ' i so la e la c i t t à d e l l ' a v o r i o , E lefan t ina . Qualchevol ta per 
indicare ques t ' u l t ima t r o v i a m o nel le i s c r i z i o n i so l tan to l ' i m m a g i n e del l 'e lefante , senza 
la sil laba « A b ». Per c iò che r i g u a r d a le cogniz ion i degl i an t i ch i egizi i n t o r n o a l l ' e l e 
fante asiatico, è i m p o r t a n t i s s i m a una i scr iz ione t rova ta da Ebers ne l l ' a l to Egi t to e 
più pa r t i co la rmen te a Qurnah , ne l la par te occidentale d i Tebe, i n una t o m b a a n t i 
chissima. Come r i su l t a da l n o m e del re che v i si t r ova , questa t o m b a r isale a l 1 7 ° secolo 
p r i m a d i Cris to, e i l de fun to , ch iamato A m e n e m h e b , che aveva l ' onore d i accompagnare 
i l re degli e ro i T u t m o s i I I I ne l la sua impresa guerresca ne l l 'As ia , t rascr ive sul la 
parete del la sua t o m b a a lcun i a v v e n i m e n t i i m p o r t a n t i r e l a t i v i a questa impresa . 
In fa t t i v i s i legge: « F u i tes t imone d i u n at to ero ico c o m p i u t o dal sovrano de l l 'Eg i t to 
nel paese d i N i n i v e dove egl i uccise al la caccia 1 2 0 e lefant i , a l lo scopo d i r i cavarne 
l ' avor io » . 

Le i s c r i z i o n i an t iche d imos t r ano ch ia ramen te la grande passione dei sovran i egizi 
per le caccie per icolose. G l i an t i ch i egizi ed a l t r i p o p o l i d e l l ' a n t i c h i t à usavano la 

stessa pa ro la per d e n o m i n a r e l 'e lefante e l ' a v o r i o . E rodo to ind ica per la p r i m a vol ta 
colla pa ro la Elephas sol tanto l ' an ima le . Ctesia, medico d i Artaserse I I , f u i l 
p r i m o greco che descrisse u n elefante fondandos i sopra le p r o p r i e osservazioni lat te 
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da l vero . E g l i ne v ide uno v i v o a Babi lon ia , i l quale p robab i lmen te era stato impor ta to 
dal le Ind ie , e f u anche i l p r i m o che di f fuse la strana d icer ia secondo cui l'elefante 
n o n avrebbe nessuna ar t icolazione nel le gambe e p e r c i ò sarebbe incapace d i concarsi 
e d i a lzarsi , essendo costretto a d o r m i r e i n p i ed i . Stor icamente Dar io sarebbe i l primo 
gue r r i e ro che avrebbe adoperato g l i e lefant i i n g u e r r a , i n una bat tagl ia combattuta 
con t ro Alessandro i l Grande 

A r i s t o t i l e v ide parecchi e lefant i ca t tura t i da Alessandro i l Grande, e p e r c i ò f u in 
grado d i descrivere l ' an ima le con una certa esattezza. Da que l t empo i n po i g l i ele
f a n t i compa iono spesso ne l la s tor ia . Trecento ann i dopo vengono adoperat i i n Europa 
nel le guerre i n t e r m i n a b i l i combat tu te f r a i R o m a n i e i p o p o l i ch'essi volevano sog
giogare , finché r i u sc i rono v i t t o r i o s i . Ma, ins ieme agl i e lefant i i n d i a n i , prestavano pure 
i l o ro se rv iz i g l i e le fant i a f r i c a n i ; i Cartaginesi erano v e r i maes t r i nel l 'ar te d i adde
s t rare a l la gue r ra quest i g igan t i del cont inente nero , che p i ù t a r d i alcuni vollero con
s iderare come a n i m a l i i n d o m a b i l i . 

I R o m a n i adoperavano p r i n c i p a l m e n t e i l o r o e lefant i pei comba t t imen t i nei circhi 
e ne d i r a d a r o n o d i m o l t o i l n u m e r o i n t u t t a la par te set tentr ionale del l 'At lante . Per 
d i m o s t r a r e i l m o d o per fe t to con cu i ven ivano addestrat i g l i elefanti a f r icani basterà 
d i r e che i g i o c o l i e r i r o m a n i avevano insegnato lo ro a segnare con u n bastoncino le 
va r i e le t tere de l l ' a l fabe to , a sal ire e scendere sopra una corda tesa i n direzione 
o b l i q u a , a me t t e r s i i n qua t t ro per po r t a rne un q u i n t o che faceva i l malato, a ballare 
a t e m p o d i mus ica , a mang ia re ad una mensa i m b a n d i t a splendidamente con stoviglie 
d ' o r o e d 'a rgento , ecc. T u t t a v i a , sebbene g l i an t i ch i avessero mol te occasioni d i osser
vare d a l ve ro la v i t a d e g l i e le fan t i , l i descrissero male e non c i t ramandarono che 
poch i r agguag l i i n t o r n o ^ l o r o cos tumi . È s t raniss imo che certe favole abbiano 
po tu to essere considerate come vere per tanto t empo , per cui possiamo dire che solo 
g l i s t ud i f a t t i i n quest i u l t i m i a n n i c i fecero conoscere a fondo i nos t r i giganteschi 
p robosc ida t i . Ogg id ì abb iamo una lunga serie d i o t t i m e osservazioni in to rno alle due 
specie colle q u a l i poss iamo c o m p i l a r e u n quadro abbastanza giusto e completo del 

l o r o m o d o d i v i v e r e . 
L 'e le fan te abi ta le g r a n d i foreste sparse ne l la sua area d i d i f fus ione e abbonda 

m a g g i o r m e n t e i n quel le m o l t o i r r i ga t e dal le acque che si possono considerare come 
vere foreste v e r g i n i . T u t t a v i a n o n bisogna credere che s ' i ncon t r i soltanto i n ta l i foreste.^ 
F u det to che i l gigante de i m a m m i f e r i t e r r agno l i scansa i l fresco e i luogh i elevati, 
m a questa asserzione è assai confu ta ta da m o l t e osservazioni scientif iche. Infatt i a 
Ceylan g l i e le fan t i si t r a t t engono a preferenza nel le r eg ion i montuose o sparse di 
co l l ine . L o stesso si p u ò d i r e r i g u a r d o agl i e lefant i d ' A f r i c a . Nel paese dei Bogos 
t r o v a i i l o r o escrement i al l 'a l tezza d i 2 0 0 0 m . e seppi dagl i i nd igen i che nelle regioni 
v ic ine quest i a n i m a l i sogl iono t ra t teners i sulle montagne p i ù alte dove giungono per
fino al l 'a l tezza d i 3 0 0 0 m . sul l i ve l l o del mare . Nel K i l i m a Ndscharo i l Decken e più 
t a r d i Hans Meyer t r ova rono le l o ro traccie al l 'a l tezza d i 4 0 0 0 m . Anche g l i elefanti 
addomes t ica t i manifes tano una grande ag i l i t à ed una perseveranza a m m i r a b i l e nel 
sa l i re sul le p i ù alte montagne . I p a d r o n i dei serragl i a m b u l a n t i , dice i l Wallis, li 
conducono nel le c i t t à p i ù elevate della Co lombia e de l l 'Ecuador , sebbene per giun
g e r v i debbano superare dei v a l i c h i che si t r ovano al l 'al tezza d i 4 0 0 0 m . e p i ù . 

La v i t a del l 'e lefante n o n è v incola ta alle foreste i n nessuna par te del le montagne 
n è i n a l to , n è i n basso, e neppure i n p ianura , p o i c h é esso cambia d i d o m i c i l i o secondo 
le circostanze e spesso emig ra a g r a n d i distanze i n pochiss imo t e m p o . Cos ì , per 
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esempio, i n una g r a n par te , anzi ne l la m a g g i o r par te d e l l ' A f r i c a , per v a r i mes i Io 

s ' i ncon t ra so l tan to nel le steppe aperte, sparse d i a l be r i e d i cespugli c a r i ch i d i f r u t t i 
v i c i n i a m a t u r a r e , oppure nel le p a l u d i dove prosperano sol tanto i g i u n c h i e le canne. 
L a cond iz ione indispensabi le a l suo soggiorno consiste ne l l ' abbondanza del l ' acqua. I 
b r a n c h i d i e le fan t i si aggirano da u n canale a l l ' a l t r o , da questa a que l la pozza, r i p o 
sandosi i n o g n i r i s tagno d'acqua per dissetarsi , i n u m i d i r e e r i p u l i r e la pelle sp ruz 
zandovi l ' acqua i n abbondanza. « N o n i n c o n t r a m m o sol tanto g l i e le fan t i », dice Heug l in , 
« nelle ore m a t t u t i n e o al crepuscolo del la sera, m a anche duran te i l p o m e r i g g i o ; stavano 
i m m e r s i o co r i ca t i nel l 'acqua fino a l l ' a l t ezza del le spalle ed erano esclusivamente 
occupati a r ender la t o r b i d a e fangosa onde spruzzarsela sul corpo » . 

Sebbene g l i e le fan t i s iano m o l t o n u m e r o s i i n t u t t o i l centro d e l l ' A f r i c a , riesce 
abbastanza d i f f i c i l e s copr i rne le residenze temporanee , p e r c h é essi menano v i t a 

nomade ne l ve ro senso de l la pa ro la . Nel le bel le n o t t i i l l u m i n a t e da l la luna , dice 
Heugl in , è faci le avve r t i r e la v ic inanza d i u n branco d i e le fant i , m a per vede r l i bisogna 
essere i n m o t o p r i m a de l l ' a lba , p e r c h è g l i as tu t i b r i c c o n i , appena sono sazi, si recano 
i n un ' a l t r a par te del l o r o d o m i n i o e c a m m i n a n o cos ì i n f r e t t a che oggi possono t r o 
varsi q u i e d o m a n i sono g i à al la distanza d i 100 K m . e p i ù . I n quest i c a m b i a m e n t i 
d i d o m i c i l i o passano rego la rmen te per la stessa strada oppure ne t racciano una 
nuova, sia che debbano a t t raversare foreste e p a l u d i , pa re t i d i rupa te o strette gole 
d i m o n t i . N o n badano af fa t to ag l i ostacoli che i ncen t r ano per i s t rada : at t raversano 
a nuoto i l agh i ed i fiumi, si ap rono senza fa t ica la s t rada ne l cuore delle foreste 
ve rg in i , salgono le mon tagne scoscese e sparse d i roccie, t racciando sul suolo p iano 
delle vere strade, p e r c h è nel le l o r o escursioni n o n cost i tuiscono sol tanto delle schiere 
p ropr iamente dette, m a sogl iono d i spors i i n lunghe file che lasciano d ie t ro d i s é dei 
sentier i r e l a t ivamente s t r e t t i . I n generale le l o ro strade scendono dai l u o g h i p i ù a l t i 
fino a l l ' acqua; t u t t av i a v i sono pure dei sent ier i che s ' incrociano cogl i a l t r i . 

L ' i n d i v i d u o che gu ida la schiera c a m m i n a t r a n q u i l l a m e n t e nel la foresta, senza 
preoccuparsi del le p iante d i basso fus to che incon t r a sulla sua strada, n è dei r a m o 
scelli degli a lbe r i . L a schiera degl i e le fant i si f e r m a d i t r a t t o i n t r a t to nel le r adure 
sabbiose o polverose del la foresta per fa re u n bagno d i po lvere c o m ' è ab i tud ine delle 
gall ine. I n quest i l u o g h i osservai p i ù vo l te del le infossature co r r i sponden t i al la mo le 
dell 'elefante, le q u a l i d i m o s t r a v a n o ch ia ramente che i n o s t r i giganteschi a n i m a l i v i s i 
erano appunto adagia t i . 

Nelle steppe aperte , dice lo S c h w e i n f u r t h , g l i e lefant i scelgono a preferenza le 
strade p i ù s t re t te , t racciate d a l l ' u o m o ne l l ' e rba al ta , sebbene questi p icco l i sent ier i 
bastino appena a contenere u n qua r to de l la larghezza del l o ro co rpo ; invece i n m o n 
tagna e nel le foreste t racc iano appos i t i sen t ie r i per p r o p r i o conto, con un ' in te l l igenza 
che farebbe onore a i m i g l i o r i c o s t r u t t o r i d i s trade. Le strade degl i e lefant i at traversano 
persino certe montagne che sarebbero senza d u b b i o inaccessibi l i a i cava l l i stessi; ma , 
ad ogni m o d o , g l i e l e f an iphanno sempre cura d i scegliere per le l o r o strade i passaggi 
meno d i f f i c i l i , anche a costo d i ce rcar l i con fat ica da tu t te le p a r t i . G l i e lefant i pe r 
corrono cos ì r ego la rmente e per t an to t e m p o quest i passaggi che logorano co i l o r o 
piedi le roccie p i ù du re e le r endono levigate i n s o m m o grado . 

L 'e lefante n o n è tozzo che i n apparenza, i n r e a l t à è destro quanto m a i . I n gene
rale c a m m i n a t r a n q u i l l a m e n t e con u n passo regolare , come i l camelo e la g i r a f f a , 
pe rcor rendo da 4 a 6 K m . a l l ' o r a ; t u t t a v i a questa anda tura t r a n q u i l l a p u ò essere 
accelerata per m o d o che l 'e lefante pe rco r ra da 15 a 20 K m . con una v e l o c i t à doppia . 

9. — BREHM, Animali. Voi. I I I . 
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Se non fa t roppo caldo, l 'elefante eccitato p u ò correre per qualche t empo con una 
v e l o c i t à tale da pe rme t t e rg l i d i fare 20 -25 K m . i n un 'o ra , dato che potesse prolungare 
la sua corsa per tanto t empo . L 'elefante n o n p u ò galoppare, n è t ro t t a re , e tan to meno 
spiccar sa l t i , c i oè soMevare contemporaneamente i qua t t ro a r t i dal suo lo ; p e r c i ò cam
m i n a sempre al passo e corre a l f re t tando i l suo passo. G l i i n d i v i d u i f e r i t i o molto 
spaventat i pe rco r rono al la corsa 60 o 7 0 K m . p r i m a d i f e r m a r s i ; i l Selous seguì le 
t raccie d i u n elefante che aveva lasciato giacente a t e r ra come m o r t o con cinque palle 
ne l corpo e ne l la testa e che invece al la sera n o n t r o v ò , n è v ide m a i p iù . I l nostro 
potente probosc ida to è u n ve ro maes t ro ne l l ' a r te d i aggi rars i ne l la foresta senza far 
r u m o r e , per m o d o che nessuno lo sente. « Da p r i n c i p i o », dice s i r Emerson Tennent 
pa r l ando del l 'e lefante asiatico, « una schiera d i e le fant i selvat ic i si precipi ta tumultuo
samente a t t raverso alle p ian te d i basso f u s t o ; m a i n breve ogn i r u m o r e cessa per modo 
che u n cacciatore n o v i z i o pot rebbe credere che i g igan t i fuggent i abbiano fatto appena 
p o c h i passi per sostare d i nuovo i n u n r iposo p ro lunga to ». L o stesso riferiscono i l 
Selous ed a l t r i osserva tor i i n t o r n o al l 'e lefante a f r i cano . Non d i rado avviene che gli 
as tu t i a n i m a l i , appena avve r tono l a presenza d i u n nemico t roppo v ic ino , fuggono a 
p rec ip i z io , m a senza f a r r u m o r e . I caccia tor i n o v i z i sono spesso amaramente delusi 
t an to n e l l ' A f r i c a quan to ne l l 'As ia quando si accorgono che la preda o r m a i conqui
stata è g i à s fuggi ta da u n pezzo al le l o r o ins id ie r i fug iandos i silenziosamente nel cuore 
del la fores ta . L 'e lefante d à p r o v a d i essere u n o t t i m o rampica tore salendo le pareti 
del le rocc ie p i ù er te e scoscese. Osservai spesso con grande piacere le manovre con cui 
u n i n d i v i d u o t enu to i n s c h i a v i t ù i ncominc i ava la sali ta de i pendi i p i ù e r t i . Da prin
c i p i o soleva r ip i ega re con m o l t o accorg imento le zampe an t e r i o r i alle art icolazioni dei 
p i e d i , abbassando i n questo m o d o la par te an te r iore del corpo per por ta re allo innanzi 
i l cen t ro d i g r a v i t à , q u i n d i procedeva colle zampe a n t e r i o r i r ip iegate come ho detto e 
co l le gambe p o s t e r i o r i distese i n l inea re t ta . Quando si t r a t t a d i sal i re le cose vanno 
abbastanza bene ; invece l ' a n i m a l e i ncon t r a g r a v i d i f f i co l tà nel la discesa a cagione del 
suo peso e n o r m e . Se l 'e lefante volesse conservare la sua andatura ord inar ia , perde
rebbe senza d u b b i o l ' e q u i l i b r i o , e a l l o r a , p rec ip i t ando al lo i nnanz i , potrebbe forse 
scontare co l l a v i t a questa i m p r u d e n z a . Ma l ' avvedu to an imale s ' inginocchia sull'orlo 
de l p e n d ì o per m o d o da toccare i l suolo col pe t to e spinge innanz i con mol ta cautela 
le gambe a n t e r i o r i finché n o n sia r i u sc i to a t r o v a r e u n pun to d'appoggio ben sicuro, 
q u i n d i procede col le zampe p o s t e r i o r i e con t inua a t rasc inars i i n questo modo fino al 
piede de l p e n d ì o . 

T u t t a v i a p u ò accadere che du ran te le sue escurs ioni no t t u rne l 'elefante faccia 
qualche grave caduta . Osservai le t raccie d i t a l i cadute ne l l ' a l t a val le d i Mensa. Per
co r r endo questa va l le una numerosa schiera d i e le fant i f u costret ta a scendere un 
p e n d ì o d i r u p a t o e giunse i n u n o s t re t to sent iero i nonda to i n v a r i p u n t i dalle acque 
p iovane . U n o degl i e le fan t i , posando i l piede sopra una p ie t ra sporgente, la fece pre
c ip i t a re i n fondo al b u r r o n e , m a in t an to perdet te l ' e q u i l i b r i o e p r e c i p i t ò anch'esso 
d ie t ro la p ie t ra . Nella caduta l 'elefante i n c o n t r ò cer tamente sul la sua s trada un grosso 
g r u p p o d i cespugli , p o i c h é l ' e rba e i cespugli s rad ica t i da l la t e r ra erano sparsi sul 
t e r reno i n u n t r a t t o cor r i spondente a l la lunghezza d i u n elefante e la r o v i n a conti
nuava verso i l basso per la lunghezza d i 16 m . F ina lmente u n cespuglio p i ù grosso 
e p i ù resistente aveva arrestato i l colosso nel la sua caduta, p o i c h é a p a r t i r e da quel 
p u n t o le o r m e conducevano nuovamente a l la s trada p r inc ipa le . La povera bestia aveva 
dovu to s o f f r i r e senza dubb io qualche do lore l ombare , m a era s fuggi ta a l pe r ico lo senza 
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g r a v i d a n n i . I l Sanderson v ide nel le I nd i e uno dei suoi e lefant i da soma, i n t i e r amen te 

carico, p r ec ip i t a r e lungo u n p e n d ì o d i r u p a t o , essendo sp ro fonda to i l t e r reno sotto i suoi 
p iedi . Da p r i n c i p i o l ' an ima le p r e c i p i t ò verso l a va l le , poscia r o t o l ò ben c inque vo l te su 
se stesso lungo i l p e n d ì o , perdendo n a t u r a l m e n t e t u t t o i l suo c a r i c o ; t u t t av ia non 
sofferse a l c u n danno speciale, s i r i ebbe i n poco t e m p o da l suo grande spavento e i n 
capo a qualche se t t imana era per fe t t amente r i s t a b i l i t o . 

L ' an t i ca credenza che l 'e lefante n o n possa cor icars i è assolutamente e r ronea ; per 
convincersene basta osservare g l i i n d i v i d u i esposti a l p u b b l i c o ne i se r rag l i a m b u l a n t i . 
A d ogn i m o d o i l nos t ro gigante n o n d o r m e sempre cor ica to , m a spesso anche i n p ied i ; 
tu t tavia , quando v u o l p rendere u n a posiz ione p i ù comoda si sdra ia e si alza da l suo 
giaciglio col la stessa leggerezza con cu i eseguisce g l i a l t r i suoi m o v i m e n t i . 11 nos t ro 
colossale messere nuo ta con t u t t a f ac i l i t à t u f f andos i vo lu t tuosamente nel l 'acqua. Quando 
ciò g l i aggrada a t t raversa a nuo to i f i u m i p i ù l a r g h i e p i ù r a p i d i e si adagia sot t 'acqua 
lasciando spuntare appena da l la medes ima la pun ta del la proboscide . Mentre nuotano 
le m a d r i sogl iono sostenere col la proboscide i l o r o p i c c i n i ; se quest i sono g i à p i ù 
grandice l l i salgono su l dorso del la m a d r e , la quale l i t r aspor ta i n questo m o d o da una 
r i v a a l l ' a l t r a . Così r i fe r i sce i l Sanderson r i gua rdo agl i e le fan t i delie Ind i e . G l i i n d i v i d u i 
adu l t i sono forse f r a t u t t i i m a m m i f e r i i n u o t a t o r i p i ù esper t i ; 79 e lefant i addome
sticati spedi t i da l Sanderson i n u n ' a l t r a par te de l paese dovet te ro a t t raversare i 
numeros i bracci de l Gange nel la pa r t e i n f e r i o r e de l suo corso : una vo l t a nuo ta rono 
6 ore senza m e t t e r piede su l f o n d o del f i u m e , q u i n d i si r iposa rono u n m o m e n t o sopra 
un banco d i sabbia e r ip rese ro a nuo ta r e i n i n t e r r o t t a m e n t e per a l t re t r e ore . Nessuno 
m o r i e t u t t i soppor t a rono ben iss imo queste g r a v i fa t iche . 

L a proboscide costi tuisce per l 'e lefante u n organo eccellente, ch'esso adopera i n 
v a r i m o d i , m a assai d i r ado i n q u e l l i ne i q u a l i sogl iono r a f f i g u r a r l o g l i a r t i s t i , vale 
a d i re per a f fe r ra re l ' avversa r io , per sol levare qualche carico m o l t o pesante o per 
sradicare g l i a l b e r i p i ù gross i . I n f a t t i è m o l t o d i f f i c i l e che l 'e lefante percuota o a f f e r r i 
i l nemico col la probosc ide , ed è pu re r a r i s s i m o che s i r i v o l t i a i d o m a t o r i m e n t r e l o 
fanno g i ra re i n mezzo ad a l t r i a n i m a l i ancora assai be l l i cos i , assoggettati da poco 
tempo a l la s c h i a v i t ù . L a proboscide è u n organo sens ib i l i s s imo; p e r c i ò l 'elefante ha 
cura d i r i p a r a r l a d a g l i u r t i t r o p p o per ico los i , tenendola s t re t tamente avvol to la ta . 
Fondandosi sopra m o l t e osservazioni i l Sanderson accerta che l 'elefante i nd i ano s i 
precipi ta sempre su l nemico co l la proboscide s t re t tamente avvo l to l a t a ; i l Selous r i f e 
risce quan to segue i n t o r n o a l l ' e lefante a f r i c a n o : « N o n v i d i m a i u n elefante che 
aggredisse i l n e m i c o col la proboscide sol levata » . La proboscide viene adoperata p r i n 
cipalmente per p rendere l ' acqua ed i l c ibo e p o r t a r l i a l la bocca; l ' an ima le se ne serve 
pure per fiutare e per tastare g l i ogget t i che lo c i r condano . Quando l 'e lefante è stato 
feri to ne l la proboscide , per dissetarsi è costret to a guazzare nel l 'acqua p ro fonda e a 
bere ne l m o d o consueto, m e n t r e invece, se l a sua proboscide è sana, assorbe l 'acqua 
con essa e la i n t roduce ne l la bocca. L 'e lefante adopera l a proboscide per r ompe re i 
r a m i degl i a l be r i ed anche g l i a lbe re t t i s o t t i l i , m a c o m p r i m e col piede g l i a rbus t i e 
gl i a lbe r i p i ù g ross i ; per a p r i r s i la s t rada n e l l ' i n t e r n o delle foreste adopera con v a n 
taggio que l l a pa r t e de l la testa che s i t r o v a sot to g l i occh i , dove è inser ta la p r o b o 
scide. A l l o r c h é , t r o v a n d o s i a l se rv iz io d e l l ' u o m o , deve sol levare u n carico pesante, 
prende i n bocca la corda che lo lega e col loca i l t u t t o sopra una delle sue zanne, 
dato che le abbia ancora ; per conseguenza, come o s s e r v ò g ius tamente i l Melch ior , 

è ch ia ro che g l i e le fan t i a r m a t i d i zanne robuste possono prestare a l l ' u o m o dei se rv iz i 
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assai p i ù g rand i che n o n le f e m m i n e o i Muckna . Le zanne vengono pure adoperate 
per a l t r i u s i ; tu t tav ia l 'e lefante se ne serve con m o l t a prudenza, come fa de l la probo
scide, e n o n le adopera cer tamente come due leve per sollevare e spingere 1 massi 
d i roccie o per scavare da l suolo le r ad i c i degl i a lbe r i . Esse g l i prestano invece ott imi 
se rv iz i come a r m i di fensive ed offensive, ma , come ho g i à det to, l 'e lefante cerca di 
r i s p a r m i a r l e quanto p i ù g l i è possibi le , p e r c h è si r o m p o n o abbastanza facilmente. 
Dapper tu t to s ' incontrano dei maschi f o r n i t i d i zanne a lquanto de ter iora te , o provve
d u t i a d d i r i t t u r a d i una zanna in t i e ramen te r o t t a o spezzata i n par te . I l Mercer mandò 
a l Tennent la pun ta del dente d i u n elefante, che aveva i l d i ame t ro d i 12 cm. e i l 
peso d i 12 K g . e si era r o t t o i n una lo t t a con u n a l t ro elefante. G l i ind igen i , avendo 
inteso u n r u m o r e speciale, erano accorsi abbastanza p r o n t a m e n t e per assistere al 
c o m b a t t i m e n t o . 

Tu t t e le f a c o l t à p i ù elevate del l 'e lefante co r r i spondono alle d o t i sopra menzionate. 
La v i s ta n o n ha u n o sv i luppo m o l t o considerevole ; a lmeno i cacciatori accertano che 
i l c ampo v i s i v o de l l ' an ima le è m o l t o l i m i t a t o . Sono invece finissimi l 'odora to e l 'udito; 
i l gusto e i l t a t to hanno anch'essi uno sv i luppo abbastanza notevole , come si può 
osservare f ac i lmen te neg l i i n d i v i d u i t enu t i i n s c h i a v i t ù . T u t t i i cacciatori riferiscono 
qualche ragguagl io interessante i n t o r n o a l l ' o t t i m o ud i to del l 'e lefante. I l p i ù lieve fruscio 
basta per r i svegl ia re l ' a t tenzione d i u n e lefante; i l r o m p e r s i d i u n ramoscello inter
r o m p e a l l ' i s tan te la sua beata t r a n q u i l l i t à . L ' o d o r a t o ha uno sv i luppo perfetto e 
pe rme t t e ag l i e l e fan t i d i f i u t a r e i l nemico ad una distanza veramente straordinaria; 
nessun cacciatore riesce a d avv i c ina r s i ne l la d i rez ione de l vento ad u n elefante che 
pascol i ne l l ' ape r t a campagna. I l Selous racconta che i l capo d i una schiera d i elefanti 
i q u a l i procedevano con un ' anda tu ra tentennante , i ncon t rando nel la sabbia la sua 
o r m a n o n p i ù recente, s i f e r m ò a l l ' i s tan te , pa rve esitare per qualche minu to , poi 
t o r n ò i n d i e t r o d i corsa. I l Sanderson o s s e r v ò p i ù vo l t e che g l i e lefant i addomesticati 
f i u t avano la presenza de i l o r o compagn i se lvat ic i a l la distanza d i o l t r e t re m i g l i a inglesi, 
na tu ra lmen te p u r c h é i l ven to fosse f avorevo le . I l senso de l ta t to ha la sua sede prin
cipale ne l la probosc ide ; l ' appendice d i g i t i f o r m e d e l l ' e s t r e m i t à gareggia colle dita 
esercitate d i u n cieco nel la delicatezza del la s e n s i t i v i t à . 

L a voce del l 'e lefante è sonora e v a r i sono i suoni con cu i esso esprime le sue 
diverse e m o z i o n i . Quando s i t r o v a bene emet te u n m o r m o r i o sommesso gutturale, 
oppure squit t isce a lungo col la proboscide ; spaventato, rugge con note profonde di 
pet to o m a n d a col la proboscide suon i acu t i d i t r o m b e t t a ; i n f u r i a t o o fe r i to non cessa 
da l l ' emet te re u n suono gu t tu ra l e p r o f o n d o e c o n t i n u a t o ; aggredi to t rombe t t a ad alta 
voce ; m a questo « t r o m b e t t a r e » n o n è a l t r o che u n r u m o r o s o squ i t t i r e . Secondo il 
Sanderson l 'e lefante i nd i ano , preoccupato da qualche cosa d i s t rano d i cu i non riesca 
a de f in i r e l ' o r i g i n e n è a l iberars i i n nessun m o d o , avrebbe l ' ab i tud ine d i produrre un 
r u m o r e speciale, bat tendo r ipe tu tamente i l suolo c o l l ' e s t r e m i t à del la proboscide e 
aspirando fo r t emen te ad o g n i vo l ta l ' a r i a colle n a r i c i . Così accade, per esempio, all'ele
fante da caccia quando fiuta la t ig re a poca distanza m a n o n riesce a scovarla; 
t u t t a v i a una vo l t a , i n una grandiosa caccia a l la t i g re , g l i e le fan t i che v i prendevano 
par te sa lu tarono con g io ia la comparsa d i u n cagnol ino sbucato da u n cespuglio vicino, 
credendo che la sua venuta fosse i n r a p p o r t o col la t ig re . L 'e lefante f e r i t o o infuriato 
si caccia la proboscide i n bocca e la t iene colle l abbra . 

Ogni schiera d i e le fant i costituisce una grande f a m i g l i a , e inversamente , ogni 
f a m i g l i a f o r m a per p r o p r i o conto una schiera d i s t in ta . I l n u m e r o degl i i n d i v i d u i che 
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cost i tuiscono la schiera è m o l t o v a r i o ; i n f a t t i i b r a n c h i p i ù p icco l i possono contenere 10, 
15 o 2 0 i n d i v i d u i ; m a ve ne sono d i q u e l l i che ne annoverano anche parecchie c e n t i 
naia. A n d e r s o n v ide presso i l lago N g a m i u n a schiera composta d i 5 0 e l e f an t i ; i l 
Ba r th ne o s s e r v ò u n ' a l t r a composta d i 36 i n d i v i d u i , sul le r i v e de l lago Tsad ; W a h l b e r g 
finalmente, n e l paese de i C a f r i , c o n t ò 2 0 0 e le fan t i che cos t i tu ivano una sola schiera. 
Parecchi v i agg ia to r i accertano d i aver vedu to 4 0 0 , 5 0 0 e p e r f i n o 800 e lefant i i n una 
vol ta . Cos ì , per esempio, H e u g l i n dice d i aver i n c o n t r a t o u n b ranco numeros i s s imo d i 
e lefant i , compos to a lmeno d i 5 0 0 i n d i v i d u i ; s i r John K i r k pa r la d i una schiera d i 
elefanti la quale conteneva senza d u b b i o 8 0 0 i n d i v i d u i che stavano r iposandos i sulle 
r ive del lo Zambese. Ma, ad o g n i m o d o , quest i sono casi r a r i s s i m i e conv ien credere 
che ta l i schiere numerose r i s u l t i n o da l l a r i u n i o n e d i parecchie schiere m i n o r i le q u a l i 
si siano i m b a t t u t e per caso nelle l o ro e m i g r a z i o n i pe rcor rendo ins ieme per qualche 
tempo la medes ima s t rada. Secondo i l Sanderson, nel le I nd i e le schiere degl i e le fan t i 
sarebbero composte genera lmente d i 3 0 - 5 0 i n d i v i d u i ; t u t t av i a qualchevol ta si possono 
incont rare anche là b r a n c h i cos t i t u i t i d i 6 0 - 1 0 0 i n d i v i d u i . Se queste schiere si t r a t 
tengono i n u n a regione p iu t to s to s te r i le e scarsa d i cibo si d i v i d o n o spesso i n v a r i e 
schiere p i ù piccole , composte d i 1 0 - 2 0 i n d i v i d u i , separate da l la distanza d i parecchie 
mig l i a i ng le s i ; m a r iescono sempre a comun ica re f r a l o r o , grazie a l l ' odora to squis i to 
d i cu i sono f o r n i t i e proseguono i l l o r o c a m m i n o nel la stessa d i rez ione . I n quest i 
casi le f e m m i n e coi p i c c i n i f o r m a n o sempre l ' avanguard ia , m e n t r e i maschi f o r n i t i 
d i zanne e c h i a m a t i dagl i Ing les i « Tusker » vengono d i e t ro d i sord ina tamente . L ' o r d i n a 
mento del la schiera c amb ia essenzialmente quando i l b ranco inseguito da l nemico è 
costretto a fugg i re , p o i c h é a l lo ra i masch i che n o n sono t r a t t e n u t i da nu l l a , passano 
dinanzi alle f e m m i n e le q u a l i debbono p rovvedere ai p i c c i n i e cercano d i me t t e r s i 
i n salvo a l la m e g l i o . I l Sanderson n o n v i d e m a i u n Tusker che cercasse d i d i r ige re la 
r i t i r a t a del la schiera ; lo stesso a f f e r m a n o F o r s y t h , Shakespear ed a l t r i v i agg ia to r i . 
La schiera è sempre d i r e t t a da una f e m m i n a e n o n m a i da u n maschio ; le osserva
z ioni del Selous d i m o s t r a n o che c iò accade pu re i n A f r i c a , e si capisce, p e r c h è i m o v i 
men t i del la schiera debbono c o n f o r m a r s i a i b i sogn i e alle cond iz ion i dei g iovan i , 
p e r c h è a l t r i m e n t i essa n o n ta rderebbe a sc iogl iers i . « Quando una schiera d i e lefant i 
è spaventata da u n a v v e n i m e n t o s t r a o r d i n a r i o », scr ive i l Sanderson, « i g iovan i si 
r icoverano a l l ' i s tante sot to i l corpo del le l o r o m a d r i e n o n si f anno p i ù vedere per 
un pezzo. A l l o r a g l i osserva tor i poco esper t i po t r ebbe ro credere che la schiera s i 
componga sol tanto d i i n d i v i d u i a d u l t i , sebbene i n r e a l t à contenga m o l t i s s i m i g i o v a n i . 
Quantunque avessi occasione d i assistere m o l t o spesso al la fuga d i coteste schiere d i 
elefanti , osservai due vo l t e sole qualche danno neg l i i n d i v i d u i g i o v a n i nascosti per t a l 
modo sotto i l corpo m a t e r n o , i n seguito al m o v i m e n t o accelerato del la fuga e alla 

confusione i n e v i t a b i l e che ne r i s u l t a ». 
G l i e lefant i s i recano da u n luogo a l l ' a l t r o con un ' anda tu ra tentennante ; g i u n t i 

alla me ta si d i v i d o n o e vanno i n cerca d i c ibo . Sogl iono r iposars i e d o r m i r e dalle 
10 del m a t t i n o fin verso le 3 p o m e r i d i a n e ; i n ques t i casi m o l t i s i adagiano a te r ra . 
Quando p iove o fa fresco g l i e le fant i n o n si r iposano u n m o m e n t o i n tu t t a la g iornata 
e si a l lon tanano v o l e n t i e r i dal le foreste e dal le boscaglie sgocciolant i d'acqua per 
recarsi ne l le steppe aperte. Se una f e m m i n a par tor i sce , ne l le Ind i e , la schiera degl i 
elefanti si f e r m a e r i m a n e due g i o r n i presso la pue rpe ra ; i n capo a quaran to t t ' o re i l 
neonato è i n g rado d i seguire l ' i n t i e r o b r anco , e, co l l ' a i u to del la madre , p u ò val icare 
le co l l ine p i ù erte e a t t raversare a nuo to l a r g h i corsi d 'acqua. F ra g l i i n d i v i d u i che 
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cost i tuiscono i l branco ve ne sono a lcun i che hanno una maggior s impat ia reciproca, 
o a lmeno stanno quasi sempre in s i eme ; le amiciz ie d i t a l sorta n o n sono neppur rare 
negl i e lefant i addomest icat i . Sebbene la d i rezione del la schiera sia sempre aff idata ad 
una f e m m i n a , i l vero padrone del b ranco è i l Tusker p i ù robusto , c ioè i l maschio 
a rma to d i zanne p i ù f o r t i . T u t t i i suoi compagni , maschi e f e m m i n e , lo temono a 
cagione delle t e r r i b i l i zanne d i cu i è p rovvedu to , e la sua inf luenza cresce i n ragione 
d i re t t a del la robustezza delle zanne. Nessun a l t ro Tusker a rmato d i zanne p i ù debol i 
ha i l coraggio d i a f f r o n t a r l o . Anche g l i e lefant i addomest icat i dei due sessi indie t reg
giano sempre d inanzi agl i i n d i v i d u i f o r n i t i d i zanne m o l t o robuste, sebbene i n schia
v i t ù queste u l t i m e vengano quasi sempre segate fino ad u n certo pun to della loro 
lunghezza. I Tusker domest ic i sono v e r i maes t r i ne l l ' a r te d i ammansare g l i elefanti 
assoggettati da poco t empo al la s c h i a v i t ù ; i p i ù f o r t i n o n tardano a soggiogare gl i 
i n d i v i d u i p i ù selvaggi e feroc i ; se per caso hanno le zanne segate i n parte si fornisce 
lo ro qualche apposito o rd igno d i acciaio destinato a sos t i tu i r le , i l quale l i rende atti 
ad a f f ron ta re l 'avversar io. 

Quantunque ogn i schiera d i e lefant i costituisca una f a m i g l i a d is t in ta , pare che non 
stent i ad accogliere cer t i i n d i v i d u i estranei, come per esempio i maschi g iovani e le 
f e m m i n e addomesticate e sfuggite i n qualche modo al la s c h i a v i t ù : t u t t av ia convien 
notare che anche q u i non mancano le soli te eccezioni. Ma, ad ogni m o d o , n o n è giusto 
asserire che i cosidett i « e lefant i e r e m i t i » siano i n d i v i d u i espulsi da tu t te le schiere 
dei l o ro compagni e incapaci d i t r o v a r v i u n r i covero . I l Sanderson confu ta decisa
mente tale asserto. Egl i accerta che i suddet t i e lefant i so l i t a r i sono quasi sempre 
maschi g iovan i , i solat i sol tanto i n apparenza, i qua l i si separano volontar iamente 
dalla l o ro schiera soltanto per qualche tempo, m a n o n cessano da l seguirne i m o v i 
m e n t i general i . G l i e lefant i e r e m i t i ne l vero senso della parola , c i oè interamente 
separati dai l o ro s i m i l i , sono r a r i s s i m i e n o n sempre ca t t i v i e fe roc i come accertano 
g l i Ingles i che l i ch iamano « Rogues ». Tu t t av ia essi devastano miseramente le 
p ian tag ioni e non si lasciano spaventare dai so l i t i spauracchi usat i dagl i agr ico l tor i . 
Qualchevolta possono anche r iusc i re per icolosi a l l ' u o m o i l quale l i d i s t u r b i o l i sor
prenda a l l ' i m p r o v v i s o , p e r c h è a l lo ra lo spavento l i induce a p rec ip i t a rg l i s i addosso 
come accade a m o l t i a l t r i a n i m a l i f o r n i t i dal la natura d i a r m i potent iss ime. Ma per 
la maggior parte sono i n n o c u i ; i v e r i Rogues, che aggrediscono fu r iosamente qualunque 
viaggiatore senza esserne provoca t i n è aggredi t i , sono vere eccezioni ; uno d i questi 
m o s t r i era i l Rogue d i Mandla , i l quale v iveva a poca distanza da Dschabalpur nelle 
Provincie cen t ra l i , e mise a m o r t e m o l t i u o m i n i p r i m a che due u f f i c i a l i ingles i r iuscis
sero ad uccider lo con parecchie palle ben di re t te . Ciò accadde f r a i l 1870 e i l 1880. 
I l Sanderson uccise u n a l t ro Tusker che minacciava d i d iventare u n Rogue d i p r i m a 
f o r z a ; esso non era sempre stato u n elefante e remi ta , p o i c h é i l Sanderson lo aveva 
conosciuto m o l t o tempo p r i m a come compagno inseparabi le d i u n Muckna . I l K in loch 
par la d i v a r i Rogues s tab i l i t i nelle foreste che si estendono ai p i ed i de l l ' Ima la j a e l i 
considera come a n i m a l i per icolos iss imi , non meno t e r r i b i l i delle t i g r i antropofaghe, i 
qua l i per m o l t o t empo resero i m p r a t i c a b i l i parecchie strade percorse dal le carovane, 
minacc iando la v i t a dei v iagg ia to r i . 

N o n possiamo d i re fino a che pun to queste asserzioni si possano r i f e r i r e a l l ' e le
fante a f r icano , p e r c h è finora lo conosciamo pochiss imo. K i r k e Heug l in , fondandosi 
sulle osservazioni fa t te nel le r eg ion i o r i en t a l i e se t ten t r iona l i del l 'area abi tata dagl i 

e le fant i , accertano che i n quei luogr i i maschi e le f e m m i n e costi tuiscono delle schiere 
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dis t in te le q u a l i s i r i un i scono sol tanto ne l pe r iodo degl i a m o r i , e che g l i e lefant i e r e m i t i 
n o n sono neppure r a r i s s i m i i n A f r i c a e n o n conviene fidarsene t r o p p o , p o i c h é essi 
aggrediscono l ' u o m o senza esserne p r o v o c a t i i n nessun m o d o . I l Selous, che a t t r a 
v e r s ò i l mezzog iorno d e l l ' A f r i c a , n o n dice che i due sessi f o r m a n o del le schiere d i s t in te , 

e, ad ogn i m o d o , v ide m o l t e schiere mis te , va le a d i r e composte d i maschi e d i f e m 
m i n e ind i f f e ren temen te . 

I m o v i m e n t i del l 'e lefante sono m i s u r a t i e c i rcospet t i ; esso è un an imale t r a n q u i l l o 
e fiducioso i n t u t t i i l u o g h i i n cu i n o n ha i m p a r a t o per esperienza a considerare 
l ' u o m o come i l suo a c e r r i m o nemico . L 'e lefante è paci f ico , innocuo e t i m i d o per 
na tura ; lo s i g iud ica ma le d icendolo i r r i t a b i l e e ca t t ivo . Se n o n è provoca to , n o n 
aggredisce l ' avversa r io , anzi scansa con m o l t a cura t u t t i g l i a n i m a l i , compres i i p i ù 
p icco l i . G l i e le fan t i v i v r e b b e r o i n o t t i m i r a p p o r t i c o l l ' u o m o se questo n o n l i perse
guitasse con t an to accanimento . 

Le f a c o l t à i n t e l l e t t u a l i del l 'e lefante f u r o n o m o l t o esagerate, specialmente da queg l i 
osservator i che n o n ebbero occasione d i s tud ia r lo nel la v i t a l ibe ra m a sol tanto i n 
s c h i a v i t ù sot to i l d o m i n i o d e l l ' u o m o . Quasi t u t t i g l i aneddot i i n cu i si decantano 
l ' in te l l igenza e l 'as tuzia degl i e lefant i addomest ica t i sono pure i n v e n z i o n i . Cosi, per 
esempio, l o Schneider racconta che una vo l t a , invece d i o f f r i r e a l suo elefante le 
solite gh io t toner i e , g l i porse una mancia ta d i s p i l l i ; l 'as tuto proboscidato si v e n d i c ò 
dell 'offesa spruzzandogl i addosso una cer ta q u a n t i t à d i acqua sporca. Si dice pure 
che u n elefante s o l l e v ò a t e m p o la ruo t a d i u n cannone per salvare i l soldato che v i 
era caduto sot to. Per conto m i o credo che t u t t o c iò n o n sia ve ro . L 'e lefante che mena 
v i t a l i b e r a n o n mani fes ta cer tamente una grande in te l l igenza , e que l lo addestrato 
d a l l ' u o m o r ipe te sol tanto c iò che ha i m p a r a t o da l suo maestro . « Ved iamo u n poco », 
scrive i l Sanderson, « se l 'e lefante selvatico, manifes ta maggiore intel l igenza degl i 
a l t r i a n i m a l i . Sebbene la proboscide d i cu i è f o r n i t o sia u n organo eccellente per 
salvarlo dal le t r appo le o r d i n a r i e fat te con sbarre d i legno r icoper te d i frasche, esso 
si p rec ip i t a col la mass ima fac i l i t à . Invece d i a iu ta r lo , come pot rebbero fare calpe
stando la t e r r a su l m a r g i n e del la fossa, i suoi compagni lo abbandonano fuggendo 
a p rec ip iz io . Se l ' i n d i v i d u o cadendo nel la t r appo la è giovane, la madre n o n se ne 
a l lontana finché n o n a r r i v i n o i caccia tor i , m a n o n riesce a pres targ l i a lcun soc
corso; n o n pensa neanche a ge t t a rg l i qualche ramoscel lo col quale esso possa 
sfamars i . Na tu ra lmen te i l volgo, a n z i c h é prestar fede a queste cose, preferisce c re
dere che la m a d r e assista con a m o r e i l figlio suo, g l i ge t t i de l l ' e rba fresca ne l la 
fossa, g l i faccia ent rare u n po ' d 'acqua nel la proboscide per dissetarlo, oppure ge t t i 
nella t r appo la una tale q u a n t i t à d i r a m i e d i frasche che esso possa uscirne, come 
raccontano d ive r s i n a t u r a l i s t i . Le schiere d i e le fan t i si lasciano spingere senza alcuna 
d i f f i co l t à en t ro a cer t i r e c i n t i ch ius i da piccole s iepi che n o n cost i tu i rebbero u n osta
colo suff ic iente per g l i a l t r i a n i m a l i se lva t i c i : n o n poch i s i lasciano cat turare con 
u n me todo s emp l i c i s s imo : due u o m i n i avvezzi a t r a t t a re g l i e lefant i addomest ica t i , 
si avv ic inano con uno d i essi a l l ' i n d i v i d u o selvatico e g l i legano le gambe con una 
cordicel la . G l i i n d i v i d u i s fugg i t i a l la s c h i a v i t ù vengono r ip r e s i anch'essi i n questo 
m o d o : l 'esperienza stessa n o n basta a r e n d e r l i p i ù caut i . Questi f a t t i d imos t r ano 
senza a lcun d u b b i o che l 'e lefante n o n è dota to d i m o l t a in te l l igenza e che g l i manca 
quasi i n t e ramen te l ' a t t i t ud ine a r i f l e t t e re sulle p rop r i e az ion i . Credo d i non f a r g l i t o r t o 

considerandolo come u n an imale p iu t tos to s tup ido , e sono conv in to che tu t te le s tor ie l le 
riferite a suo r i g u a r d o sono pure i n v e n z i o n i d i que l l i che vog l iono a t t r i b u i r g l i delle 
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f a c o l t à in te l l e t tua l i supe r io r i , a meno che n o n s i t r a t t i d i qualche p rod ig io d i forza 
o d i qualche giuochetto fa t to dagl i i n d i v i d u i a m m a e s t r a t i , dopo u n lungo studio, 

e sotto la direzione del lo ro maestro . 
Le persone che n o n conoscono l ' i ndo le degl i e lefant i considerano spesso le loro 

azioni come al tret tante conseguenze d i re t te d i una r if lessione ind iv idua le , mentre 
invece essi si contentano d i eseguire c iò che v ien l o r o insegnato da l maestro o dal 

padrone. 
I l r appor to che passa f r a l 'elefante e l ' u o m o che lo governa n o n è certo infe

r io re a quello che esiste f r a i l cavallo e i l cavaliere. L ' e l e f a n t e ammaestrato 
da l l ' uomo si dist ingue p r inc ipa lmen te per l a sua grande doc i l i t à , che lo induce ad 
eseguire una q u a n t i t à d i a t t i al p i ù piccolo cenno d e l l ' u o m o che lo cavalca; ma 
questi cenni sfuggono a l l ' occhio d i quasi t u t t i g l i spet ta tor i e vengono osservati 
soltanto dalle persone esperte ne l l ' a r te d i ammaest rare g l i a n i m a l i . Ciò indusse i n 
er rore m o l t i na tu ra l i s t i , f r a cui n o t e r ò pure s i r Emerson Tennent , i l quale, descri
vendo i l contegno degl i e lefant i domest ic i nel la caccia degl i e lefant i se lvat ic i , pra
ticata ne l l ' i so la d i Ceylon, f r a le a l t re cose dice quanto segue: « Gl i e lefant i domestici 
d imost ravano d i conoscere beniss imo t u t t i g l i a t t i e i mezz i necessari per raggiungere 
lo scopo desiderato. Avve r t i vano e superavano i p i ù g r a v i pe r i co l i , ovv iando d i moto 
p r o p r i o alle d i f f i co l tà ». Così credono q u e l l i che conoscono g l i e lefant i soltanto super
ficialmente ! Per conto m i o v i d i a l l 'opera c iò che v 'e ra d i p i ù scelto i n fa t to d i elefanti 
ammaes t ra t i a Maisur e nel Bengala, ebbi pe r f ino occasione d i se rv i rmene var ie volte, 
e tu t t av ia posso accertare che neppure uno sarebbe stato capace d i tog l ie rs i d ' impiccio 
i n u n caso imprev i s to , senza l 'a iuto del padrone. 

« E questo è quanto i n to rno a l l ' in te l l igenza dell 'elefante. P rend iamo ora a consi
derare le sue disposizioni d ' a n i m o durante la s c h i a v i t ù . Sono conv in to che tut te le 
persone le qual i hanno avuto che fare cogl i e lefant i ammet te ranno con me che i n questi 
a n i m a l i pr imeggiano decisamente le buone q u a l i t à , men t re le cat t ive compaiono soltanto 
qualchevolta i n v ia eccezionale. Non è vero che l 'elefante sia u n an imale mal igno e 
vendicat ivo come credono m o l t i . I maschi vanno soggetti t emporaneamente a l cosidetto 
per iodo « Must », durante i l quale bisogna t r a t t a r l i colla massima prudenza , p e r c h è allora 
sono add i r i t t u r a f u o r i d i s è ; m a l ' avv ic inars i di questo per iodo si manifes ta molto 
tempo p r i m a per mezzo d i v a r i segni ev ident i ss imi . I n t u t t i g l i a l t r i p e r i o d i del l 'anno i l 
maschio è t r anqu i l l o e d i u m o r e uguale. Le f e m m i n e p o i sono do lc i e mansuete quanto 
possono essere le bestie. F r a le mol te cent inaia d i f e m m i n e che osservai nella mia 
carr iera , due sole erano catt ive per na tura e d i f f i c i l i da t r a t t a r e : una non tollerava 
assolutamente che alcun domatore estraneo le salisse sulla nuca, e l ' a l t r a permetteva 
soltanto ai suoi due guard ian i d i avv ic inar la . Le m i g l i o r i q u a l i t à del l 'e lefante sono la 
doc i l i t à , la mansuetudine e la pazienza. Per questo r iguardo esso n o n è superato da 
nessun a l t ro an imale domestico, neppure nelle circostanze meno f a v o r e v o l i , come per 
esempio quando deve r imanere a lungo sotto la sferza del sole o quando deve r imanere 
a soppor tare una operazione ch i ru rg ica dolorosa; anche i n quest i casi n o n diventa 
quasi m a i m o l t o i r r i t a b i l e . Se è ammaest ra to bene n o n fa nu l l a senza i l comando del 
padrone. Del resto l 'elefante è pauroso per na tura , tanto nel la v i t a l i be ra quanto i n 
s c h i a v i t ù ; i n f a t t i la p i ù piccola cosa lo spaventa i n m o d o s t r a o r d i n a r i o . Tu t t av ia mol t i 
e lefant i hanno u n certo coraggio naturale d i cui i l o ro ammaes t r a to r i possono t r a r r e un 
grande p a r t i t o ; c iò è d imos t ra to i n m o d o evidente dal contegno d i ce r t i e le fan t i nella 
caccia della t ig re ». 
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G l i e l e fan t i selvat ici mani fes tano questa grande t imidezza i n t u t t o c iò che i m p r e n 
dono , vale a d i r e quando vanno i n cerca d i c ibo o d i sale, d i cu i sono g h i o t t i , quando 
si recano a l bagno o a l l ' abbeve ra to io ; i l o r o m o v i m e n t i sono sempre cau t i e c i r c o 
spet t i . I n generale f anno i l bagno so l tan to d i g i o r n o ; duran te l a not te si t u f f a n o 
qualche r a r a v o l t a ne l l ' acqua per r i n f r e sca r s i se i l caldo è a d d i r i t t u r a eccessivo. Nelle 
n o t t i p i ù f r edde g l i i n d i v i d u i domes t i c i p r o c u r a n o d i n o n a t t raversare i corsi d 'acqua 
cercando d i man tene re asciutte a lmeno la proboscide e la coda. I n generale ne i c a m p i 
aper t i si recano a l l ' abbevera to io appena spunta l ' a lba o p r i m a de l t r a m o n t o ; ne l la 
steppa v a n n o a bere parecchie vo l t e ne l la not te , dissetandosi alle pozze isolate, sparse 
nel l ' aper ta campagna . Cercano i l l o r o c ibo col la stessa p r u d e n z a ; m a , quando si c r e 
dono s i c u r i da qua lunque per ico lo , godono i l pasto con magg io r del iz ia . R o m p o n o i 
r a m i degl i a l b e r i , i n apparenza per p u r o d i l e t t o , l i adoprano come ven tag l i , scacciano 
con essi le odia te mosche e finalmente l i m a n g i a n o dopo d i ave r l i spezzati i n due p a r t i . 
Tu t tav ia quest i pas t i n o n si c o m p i o n o t r a n q u i l l a m e n t e e i n s i lenzio, anzi sono sempre 
accompagnati da u n r u m o r e in fe rna le , come r i fer i sce H e u g l i n che o s s e r v ò g l i e lefant i 
ne l l ' a l ta va l le de l N i l o . L o scr icchiolare de i r a m i , lo spezzarsi dei t r o n c h i a t t e r r a t i 
colla fo rza d i v a r i i n d i v i d u i r i u n i t i i n u n l avo ro comune , i l r u m o r e p r o d o t t o da l la 
masticazione de l c ibo , da l la respi raz ione , da l l ' a r i a che scorre negl i i n t e s t i n i , i l guaz
zare dei tozz i p i ed i ne l t e r r eno paludoso, l ' acqua che g l i e lefant i si spruzzano addosso 
a vicenda co l la probosc ide , lo scoppiet t io degl i e n o r m i orecchi spesso a l la rga t i a guisa 
d i t an t i o m b r e l l i , i c o r p i de i giganteschi p robosc ida t i che si sfregano fo r t emen te su i 
grossi t r o n c h i deg l i a l be r i e l 'acuto t r o m b e t t a r e d i t u t t a la schiera f o r m a qualche cosa 
d i cos ì assordante che i l le t tore n o n p u ò i m m a g i n a r e , p e r c h è la descrizione p i ù efficace 
sarebbe der i sor ia d i n a n z i a l la r e a l t à : è ch ia ro che i dann i ar recat i nel le foreste da 
una schiera d i e lefant i co r r i spondono i n t i e r amen te a l f ras tuono ch'essi v i f anno i n t e n 
dere. « Ciò che l 'e lefante n o n calpesta col suo tozzo piede » , dice Heug l in , « v iene 
at terrato o rovesciato con v i o l e n z a : esso sradica g l i a lber i e ne i n f r ange i r a m i ; 
abbatte i cespugli d i basso fus to , l i p ros t r a come farebbe i l t u r b i n e p i ù v io l en to e 
piega come t a n t i g i u n c h i i t r o n c h i secolari che hanno res is t i to per o l t r e cento a n n i 
alle tempeste p i ù t e r r i b i l i » (?) . G l i e le fan t i i n g h i o t t o n o senza alcuna d i f f i co l t à i r a m i 
p iù grossi de l bracc io d i u n u o m o robus to : t r o v a i nei l o r o escrement i , che hanno la 
fo rma d i sa lami l u n g h i 5 0 c m . , grossi 4 2 c m . e de l peso d i G K g . , de i pezzi d i r a m i 
lungh i da 40 a 42 c m . e spessi da A a 5 c m . I r amosce l l i p i ù co r t i che possono essere 
contenuti ve r t i ca lmen te nel l 'a l tezza de l la bocca vengono i n t r o d o t t i a fasci nel le fauc i 
dell 'elefante per mezzo della proboscide e p i ù t a r d i mas t ica t i , o per megl io d i r e sbra
nat i . L 'e lefante scorza i n t i e r amen te o i n par te i r a m i m o l t o grossi , m a lascia i n t a t t o 
i l legno. I n t u t t e le l o c a l i t à abi tate da questo an ima le si t r o v a n o cer t i a lbe r i e ce r t i 
cespugli che esso presceglie i n qua lunque circostanza, a cagione de i f r u t t i e fors 'anche 
delle fog l ie . G l i e lefant i a f r i c a n i d à n n o sempre la preferenza ai r a m i e ai r amosce l l i 
degli a lbe r i , p i u t t o s t o c h è al le erbe che prosperano nel la l o ro pa t r i a , le qua l i sono du re 
e poco n u t r i e n t i ; t u t t a v i a quando i l c ibo scarseggia, n o n disdegnano neppur queste. 
Al lorché una schiera d i e lefant i g iunge i n u n luogo coper to d i erba succosa, t u t t i g l i 
i n d i v i d u i che la cost i tu iscono, i n c o m i n c i a n o a pascolare, a f fe r rando anz i tu t to co l la 
proboscide i cespi d ' e rba e s rad icando l i da t e r r a ; c iò f a t t o , sbat tono r ipe tu tamente 
l 'erba cosi raccol ta con t ro i l t ronco d ' u n a lbero per staccarne la t e r r a sospesa f r a le 
r ad ic i , q u i n d i i n t r o d u c o n o i l t u t t o nel le f a u c i . Nelle steppe m o l t o ar ide g l i e le fant i 

scavano i l suolo per estrarne le r a d i c i succulente che v i sono nascoste. Invece g l i 
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elefanti i nd i an i preferiscono le erbe d 'ogni sorta alle f ronde degli a lber i d i cu i si nu t rono 
soltanto i n caso d i assoluta n e c e s s i t à . 

Nelle lo ro escursioni no t tu rne le schiere degl i e lefant i v is i tano spesso i c a m p i co l 
t i v a t i arrecando loro graviss imi dann i . Tu t t av ia , g l i spauracchi p i ù sempl i c i e le siepi 
meno fitte bastano spesso a tener lon tan i da i c ampi i nos t r i t i m i d i p a c h i d e r m i . Nelle 
Ind ie , dove g l i ag r ico l to r i s t ab i l i t i i n mezzo al le g iungle sogl iono col t ivare i l o r o campi 
isolatamente, i n t e r ren i dissodati , hanno cura d i appostare dei gua rd i an i i qua l i deb
bono scacciare g l i e lefant i che minacciano d i ent rare nel le p i an tag ion i , spaventandoli 
con fiaccole d i b a m b ù . Questi guard ian i sono spesso abbastanza coraggiosi per a v v i 
c inars i agl i ospi t i i m p o r t u n i e i i scacciano senza grande d i f f i c o l t à ; m a a l lo ra essi 
fuggono a precipizio nella piantagione v ic ina , d 'onde sono scacciati d i nuovo , e d'onde 
penetrano i n una terza per cont inuare ancora lungamente le stesse scorrer ie . V i sono 
delle n o t t i i n cui i guard ian i dei c a m p i non ch iudono occhio, p e r c h è g l i e lefant i , già 
scacciati una vol ta , r i t o r n a n o all 'attacco e cercano d i penetrare ne l l ' i n t e rno delle 
p ian tagioni non abbastanza r ipara te dalle g iungle , e danneggiano m o l t i s s i m o le risaie. 
Non pochi sono al tu t to ind i f fe ren t i a l r u m o r e e al la luce delle fiaccole e stentano 
a lquanto a indietreggiare d inanzi agl i u o m i n i desiderosi d i scacciarl i . Così , per esempio, 
i l Sanderson racconta le gesta d i u n vecchio maschio i l quale era u n vero flagello 
per g l i ab i tan t i d i parecchi v i l l aggi del Maisur, p e r c h è devastava regolarmente le 
l o ro p ian tagioni d i r i so . U n ma t t i no i l br iccone venne scoperto presso i l vi l laggio di 
Mor lay , men t re r i t o rnava da una escursione assai ben r iusc i ta , passando per una 
stradicciuola in t ie ramente scoperta. Appena lo v idero , g l i ab i t an t i del paesello accor
sero i n f re t t a facendo u n chiasso cos ì assordante che l 'astuto proboscidato, malgrado 
la lunga esperienza acquistata, si l a sc iò confondere , e, fuggendo, cadde i n una 
palude. I v i g iunto si f e r m ò al l ' is tante, men t r e t u t t i andavano a gara nel lanciargli 
una vera pioggia d i sassi. Ma, quando s i accorsero che i l b r iccone non aveva nes
suna intenzione d i muovers i , g l i si avv ic ina rono con una grande q u a n t i t à d i fascetti 
d i paglia, e, dopo di avergl ie l i get ta t i sul la par te poster iore de l corpo , v i appiccarono 
i l fuoco. Mentre cercavano i l mezzo p i ù acconcio per dare a l nemico i l colpo di 
grazia, questo r i u n ì ancora una vo l ta tu t te le sue forze , p rocurando d i sot trarsi alle 
fiamme e d i uscire dalla palude. Quantunque m o l t o scottato da l fuoco , l 'elefante era 
ancora pieno d i v i t a e c o n t i n u ò a dar p rova della sua ferocia per v a r i ann i , deva
stando incessantemente le p ian tagioni degl i i n d i g e n i . G l i I n d i a n i r i f e r i scono pure che 
g l i e lefant i p i ù a r d i t i si lasciano avvic inare da i gua rd i an i a r m a t i d i fiaccole, quindi 
estraggono colla proboscide una certa q u a n t i t à d 'acqua dall 'esofago e la spruzzano 
sulle fiaccole. Tut tav ia non possiamo prestar fede a quest i ed a l t r i ragguagli , 
p e r c h è hanno ancora bisogno d i essere c o n f e r m a t i da qualche osservazione più 
fondata . 

Pur t roppo anche l 'elefante dev'essere annovera to i n que l l a schiera d i animali 
che sono dest inat i a sparire dalla faccia del la t e r r a . L ' u o m o n o n g l i d à caccia per 
vendicars i dei dann i che arreca, m a sempl icemente per d i l e t t o , oppure a cagione del 
prezioso avor io che ne r i c a v a ; la caccia del l 'e lefante è una vera opera d i distruzione. 
I dann i p r o d o t t i dal l 'e lefante sarebbero t o l l e r a b i l i , sebbene qualche vo l t a acquistino 

una certa g r a v i t à . Cosi, per esempio, g l i e lefant i i n d i a n i estrassero diverse volte dal 
suolo i pa l i p i a n t a t i con fat ica dagl i i m p i e g a t i s t r ada l i pe r l ' ind icaz ione delle strade 

n o n ancora t raccia te ; g l i ab i t an t i della Senegambia accusano g l i e le fant i d i rovinare 

i fili del telegrafo, i q u a l i , da quanto pare , sarebbero co l loca t i t r o p p o i n basso e non 
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permet te rebbero a quest i a n i m a l i d i a t t raversare l ibe ramen te la s t rada. L 'e lefante é 
oggetto d i una caccia accanita tan to nel le I nd i e quanto i n A f r i c a . Nel l ' i so la d i Ceylon 
e nel le I n d i e vengono persegui ta t i anche i masch i s p r o v v e d u t i d i zanne o a r m a t i d i 
zanne debol i ss ime ; le f e m m i n e e i g i o v a n i che n o n hanno zanne vengono ca t tu ra t i 
anch'essi mi se ramen te per mezzo d i t r appo le p ro fonde i n cu i p rec ip i t ano a l l ' i m p r o v 
viso, r o v i n a n d o s i per m o d o da essere i n e t t i a prestare u n va l i do serviz io . N e l l ' A f r i c a 
i maschi e le f e m m i n e sono persegui ta t i con m o l t o accanimento t an to da i caccia tor i 
indigeni quan to dag l i eu rope i , p u r c h é abbiano le zanne i n t i e r e . Disgrazia tamente 
questi u l t i m i l i ucc idono spesso senza alcuna u t i l i t à , per p u r a ferocia . Così , per 
esempio, d iec i a n n i fa , a l cun i Boe r i a t t e r r a rono i n u n g i o r n o tu t t a una schiera d i 
elefanti ne l la par te se t ten t r ionale d i quel la regione mer id iona le -occ iden ta le d e l 
l 'Af r i ca che o g g i d ì s i t r o v a sot to i l p ro te t to ra to del la Germania . Quella schiera c o n 
teneva i n t u t t o 105 i n d i v i d u i , f r a masch i , f e m m i n e e g io v an i . P i ù d 'uno sportsman 
scarica a l l ' impazza ta i l suo fuc i l e sul p r i m o elefante che incon t r a per is t rada, anche 
quando è certo d i n o n po te r lo co lp i re , sempl icemente pel gusto d i raccontare che 
ha fat to la caccia ag l i e le fan t i . Questi hanno una v i t a m o l t o tenace; i co lp i dei f u c i l i 
o rd ina r i n o n l i ucc idono subi to , m a spesso l i t raggono a m o r t e dopo lunghe soffe
renze. Nelle ampie p i anu re scoperte d e l l ' A f r i c a m e r i d i o n a l e , dove i cacciator i a cavallo 
possono avv ic ina r s i ed a l lon tana r s i a piacere dal l 'e lefante che ins id iano , s i adopera 
quasi sempre per questa caccia i l fuc i l e m i l i t a r e inglese col quale si ferisce r i p e t u 
tamente l 'e lefante finché n o n p r e c i p i t i a t e r ra . Ma ne i l u o g h i i n cui la mosca t s e t s è 
rende imposs ib i le l 'uso de l caval lo, sopra tu t to nel le r eg ion i boscose e sparse d i r a d i 
cespugli, l a caccia si p ra t ica a p ied i con f u c i l i m ó l t o pesanti f o r n i t i d i canne liscie, 
o con pesanti a r c h i b u g i a dopp ia carica, del ca l ib ro 8, i q u a l i , car ica t i con 200 gr . 
d i polvere, lanciano delle pal le ro tonde , dur i s s ime , t r e vo l te p i ù pesanti . I cacciatori 
più esperti escludono l 'uso dei f u c i l i che si car icano con pal le al lungate, t e r m i n a n t i i n 
punte aguzze e que l lo del le pal le esplodent i , cons iderandol i come a r m i assolutamente 
inette a questo genere d i caccia. Siccome ne l cuore del la foresta i l cacciatore si a v v i 
cina mol t i s s imo a l la preda e per l o p i ù scarica i l fuc i l e al la distanza d i 3 0 passi, 
colla certezza quasi assoluta d i c o l p i r l a ne l la par te p i ù delicata del corpo, vale a 
dire nel breve spazio che s i t r o v a f r a l 'o recchio e l ' occh io ; quando l ' a r m a è caricata 
molto fo r temente , n o n d i r ado una sola pa l la basta ad uccidere l 'e lefante p i ù g igan 
tesco. Siccome p o i i m o v i m e n t i degl i e lefant i n o n sono m o l t o r a p i d i e nel le g iornate 
calde si ra l len tano a lquanto i n poco t empo , siccome le schiere aggredite con tempo
raneamente da v a r i e p a r t i s i confondono fac i lmente , ne i l u o g h i boscheggiat i , i b u o n i 
corr idor i possono sempre raggiungere la schiera insegui ta e uccidere parecchi e lefant i 
uno dopo l ' a l t r o . N e l l ' A f r i c a m e r i d i o n a l e i l Selous p o t è uccidere diverse vol te i n questo 
modo quat t ro e pers ino c inque e le fan t i nel la stessa g iorna ta d i caccia, inseguendo 
una sola schiera fuggente che si nascondeva e r i c o m p a r i v a d i t r a t t o i n t r a t to . Nel 1873 
egli uccise ne l lo spazio d i qua t t r o mes i 42 e le fan t i , i n u n t e r r i t o r i o de l imi ta to , c o m 
preso f r a i l fiume G w a i e lo Zambese ; i l suo compagno G. W o o d , i l quale p r a t i c ò 
principalmente le sue caccie n e l l ' A f r i c a , uccise 5 0 e le fan t i , i cacciatori i nd igen i che 
lo accompagnavano ne uccisero a l t r i 4-0, i l che fa i n t u t t o 1 3 2 e lefant i scelt i , vale a 

dire f o r n i t i d i zanne comple te e robus t i s s ime . 
Per vero d i r e le caccie d i t a l sor ta r i c h i e d o n o del le fa t iche s t raord inar ie a cu i 

possono resistere so l tan to i caccia tor i p i ù t e m p r a t i ; m a n o n sono p o i così pericolose 
come si crede. A d ogn i m o d o p u ò accadere che g l i e lefant i i r r i t a t i s i p r e c i p i t i n o sui 
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l o r o nemic i e che ta lvol ta l i uccidano calpestandoli coi p i e d i ; m a i due terz i d i quel l i 
che vennero aggrediti t rova rono ancora m o d o di salvars i anche quando, per cosi 
d i re , giacevano già sotto le zampe dei t e r r i b i l i g igan t i del la foresta. Qualche volta 
i l colosso i n fu r i a to , sf idando qualunque per icolo , si prec ipi ta sul cacciatore e lo insegue 
a lungo, oppure si contenta d i met ter lo i n fuga onde r imane re padrone de l campo. 
Malgrado questa moderazione d i cu i l 'elefante d à prova nel la maggior par te dei casi, 
i l cacciatore deve scansare a qualunque costo le aggressioni del suo colossale nemico, 
p e r c h é quando va i n f u r i a , esso fa un ' impress ione veramente ter ror izzante , impos
sibile da descrivere, la quale non der iva soltanto dalla sua mo le enorme . I n f a t t i pre
cipi ta sul nemico ruggendo fur iosamente , colla proboscide avvol to la ta , g l i orecchi un 
pochino sollevati e la coda r ipiegata ad arco ; pare che la par te an te r iore de l suo corpo 
aument i a lquanto d i dimensione e fa l 'effet to d i essere assai p i ù al ta d i c iò che non 
sia i n r e a l t à ; sul la par te poster iore penzolano le lunghiss ime r ip iega ture della pelle; 
l ' enorme colosso si avanza rap idamente , con incesso maestoso, a l te rnando i ruggit i 
p i ù f u r i o s i colle g r ida p i ù t e r r i b i l i che possano colpi re u n orecchio u m a n o . Se allora 
l 'elefante i n f u r i a t o raggiunge i l suo avversar io , questo è i r r evocab i lmen te perduto e 
diventa oggetto" d i una giusta vendetta. 

L 'e lefante ind iano n o n d o v r à scompar i re tanto presto da l la fauna terrestre . Nel 1879 
i l Sanderson scriveva quanto segue i n t o r n o a c i ò : « Nelle Ind ie prevale l ' idea che gli 
elefanti selvatici siano d i m i n u i t i m o l t o d i numero i n questi u l t i m i t e m p i . Probabil
mente questa credenza der iva dalle misure prese dalle a u t o r i t à supe r io r i per difendere 
g l i e lefant i , e forse anche dalla l o r o reale d i m i n u z i o n e nel l ' i so la d i Ceylon. Ma le con
d i z i o n i d i questa isola n o n corr i spondono per nu l l a a quelle del cont inente . Gl i elefanti 
d i Ceylon f u r o n o sempre oggetto d i una caccia accanita per par te d i mol t iss imi 
sporfsmen e d i ind igen i pagati a tale scopo, e la lo ro presenza è l i m i t a t a localmente 
nel l ' i sola . Invece g l i e lefant i uccisi dagl i europei su l cont inente sono pochiss imi e gli 
ind igen i n o n si lasciarono i n d u r r e a compiere questa caccia che per poch i anni , mal 
grado i p r e m i abbastanza considerevol i s t ab i l i t i apposi tamente ne l t e r r i t o r i o d i Madras. 
Appena le r icompense cessarono d i essere pagate, essi n o n diedero p i ù caccia agli 
e lefant i . I n o l t r e conviene osservare che parecchi f u n z i o n a r i au to revo l i , do ta t i d i molto 
buon senso, p r o i b i r o n o agl i ind igen i d i cat turare g l i e lefant i per m o d o da rovinar l i 
f is icamente, per cui o g g i d ì l 'elefante selvatico gode d i una sicurezza completa tanto 
ne l Westghats quanto nelle s terminate foreste e nelle g iungle che si estendono ai piedi 
de l l ' Ima la ja , verso i l Ba rma ed i l S iam. I l n u m e r o degl i e le fan t i ca t tu ra t i nelle caccie 
permesse dalle a u t o r i t à governat ive è re la t ivamente p iccol i ss imo e t u t t o c i fa sperare 
che le so l i t ud in i abitate da i nos t r i pach ide rmi con t inueranno ad a lbergarne una grande 
q u a n t i t à . Avendo esaminato con m o l t a cura le statist iche che si r i fe r i scono alla caccia 
degl i e lefant i prat icata i n questi u l t i m i 45 ann i , r i c o n o b b i con m o l t o piacere che le 

caccie odierne n o n d imos t rano alcuna d i m i n u z i o n e nel n u m e r o degl i e lefant i selvatici 
a t t i a soggiacere alle ins id ie d e l l ' u o m o ; i n questi u l t i m i t e m p i g l i e lefant i che abitano 
la parte mer id iona l e de l l ' I nd ia si sono m o l t i p l i c a t i per m o d o che g l i agr ico l to r i deb
bono d i fenders i dalle l o ro invas ion i e ucc ider l i colle a r m i da fuoco , se ìe a u t o r i t à non 

penseranno a prendere le misu re oppor tune onde c a t t u r a r l i v i v i e adoperarl i per 
qualche scopo u t i l e . Dobb iamo dunque r a l l eg ra rc i pensando che u n an imale così utile 

e cosi innocuo come l 'e lefante asiatico n o n debba soggiacere a l t r is te destino che 
minacc ia i l suo af f ine a f r icano , i l quale p u r t r oppo non t a r d e r à ad estinguersi intiera

mente » . I n una comunicazione poster iore da l u i f a t t a a S i m l a , i l Sanderson riferisce 



Elefante 29 

ancora che f r a i l 1 8 8 0 e i l 1 8 8 2 vennero ca t tu ra t i nel la par te nord-es t del Bengala 
(d is t re t to d i D a k k a ) 5 0 3 e le fan t i i q u a l i f u r o n o pres i t u t t i i n u n t r a t t o d i t e r r a lungo 
65 K m . e l a rgo c i rca 3 0 K m . Duran te i p r e p a r a t i v i r i ch i e s t i da tale impresa i cacciatori 
videro n o n m e n o d i a l t r i 1 0 0 0 e le fan t i . Invece f r a i l 1868 e i l 1875 vennero ca t tu ra t i 
nel medes imo d i s t re t to sol tanto 59 e le fan t i . Nel 1887 i l Sanderson stesso r i u s c ì a 
i m p a d r o n i r s i d i 1 4 0 e le fan t i i n u n a vo l t a , vale a d i r e d i u n b o t t i n o n o n m a i veduto 
nelle Ind i e . Questi r agguag l i d i m o s t r a n o che g l i e le fant i sono tu t to ra numeros i s s imi i n 
molte r e g i o n i d e l l ' I n d i a . 

Gl i i nd igen i d e l l ' A f r i c a con t inuano a persegui tare anche oggi l 'e lefante senza alcuna 
pie tà , seguendo l ' esempio de i l o r o antenat i che g l i d iedero caccia fin da i t e m p i p i ù 
ant ichi . I n f a t t i S t rabone r i fe r i sce che g l i « E le fan to fag i » , i n d i g e n i delle steppe sparse 
nel dis t re t to d i A t b a r a , t ag l i ano a i giganteschi p robosc ida t i i l t endine d i Ach i l l e , onde 
impadronirsene con m a g g i o r e f a c i l i t à ; i n o m a d i che pe rco r rono a i n o s t r i g i o r n i quelle 
medesime steppe, p ra t i cano ancora lo stesso me todo . Montano a cavallo in t i e ramente 
nudi per n o n essere i m p a c c i a t i da n u l l a , q u i n d i inseguono g l i e le fan t i d i una schiera 
cercando o g n i mezzo per d i s p e r d e r l i ; appena u n i n d i v i d u o se ne stacca, g l i cor rono 
dietro pazzamente i n sal i ta , i n discesa, per v a l l i e per m o n t i , a t t raversando con uguale 
indifferenza gole, foreste , cespugli e boscaglie spinose, senza lasciarsi inceppare d a l 
l'erba a l t i ss ima de l la s teppa; a l l a lunga l 'e lefante si stanca e a l lora i l cavaliere lo 
ferisce colla lancia , q u i n d i l o a f f ida a l compagno incar ica to d i compiere i l suo barbaro 
ufficio. Sir Samuel Baker , che p r a t i c ò lungamente la caccia degl i e lefant i cogli ind igen i 
del l 'Afr ica , n o n t r o v a paro le abbastanza eff icaci per descrivere l ' ab i l i t à e i l coraggio dei 
cacciatori a r m a t i d i spada. Una v o l t a egl i s p a r ò i l suo fuc i l e con t ro u n elefante, i l 
quale, pazzo d i t e r r o r e , f u g g ì a p rec ip i z io verso una macch ia poco discosta. « Ma 
intanto », dice i l Baker , « i caccia tor i a r m a t i d i spada, d ivo rando la p ianura sabbiosa 
colla ve loc i t à de i v e l t r i l anc i a t i a l la corsa, r i u s c i r o n o a tag l ia re la strada al l 'e lefante, 
per modo che g l i si t r o v a r o n o d i n a n z i , po rgendog l i la spada che tenevano i n mano . 
L'animale i n f e roc i to stava per aggredire l ' u o m o che dovet te r addopp ia r d i coraggio 
per compiere l 'opera i n c o m i n c i a t a . Invece d i occupare l 'e lefante con uno dei caval ier i 
fuggenti, secondo la consuetudine deg l i i n d i g e n i , t u t t i i caccia tor i a r m a t i d i spada 
balzarono a t e r r a ne l medes imo is tante e a f f e r r a r o n o t u t t i assieme i l colosso per uno 
dei piedi , a lquanto a f fonda t i ne l l a sabbia. Dal pun to d i v is ta de l cacciatore non v 'ha 
certamente u n c o m b a t t i m e n t o p i ù be l lo e p i ù grandioso d i questo, i l quale, per l ' i m m i 
nenza del per icolo che presenta e per la sua grande m a e s t à , p u ò gareggiare senza 
dubbio colle ant iche lo t te de i g l a d i a t o r i . L 'e lefante era i n f u r i a t o e prevedeva che i 
cacciatori lo avrebbero aggredi to per d i d ie t ro e p e r c i ò scansava ad ogni costo d i 
uscire a l l 'aper to, g i r ando su se stesso come sopra u n pe rn io , e prec ip i tandosi a testa 
bassa contro g l i avversa r i che g l i ven ivano i n c o n t r o ad uno ad u n o ; in tan to ruggiva 
furiosamente per la co l le ra e lanciava i n a r i a nuvo le d i po lvere . I cacciatori a rma t i 
di spada lo scansavano c o l i ' a g i l i t à delle sc imie , sebbene la p r o f o n d i t à della sabbia 
fosse favorevole a l l ' e lefante , m a c o s ì s favorevole per l o r o che stentarono mol t i s s imo 

a sfuggire alle ins id ie de l colosso. Si s a lva rono grazie al coraggio dei tre p r i m i , i m p a 
vidi cacciatori , capaci d i s f idare i l pe r i co lo p i ù spaventoso; i n f a t t i , appena l 'elefante 
ne aggrediva uno , g l i a l t r i due g l i ba lzavano d i fianco, cos t r ingendolo a lasciare i l 

compagno per f a r f r o n t e a l n u o v o nemico ». L a cosa con t inua i n questo m o d o finché 
a n o d i essi riesce a soggiogare l ' e lefante t ag l i andog l i i l tendine d i Achi l l e con un colpo 
di spada. 
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P r i m a che venissero adoperate le a r m i da fuoco, la caccia dell 'elefante era pure pra
ticata con un metodo analogo a quel lo t e s t é descri t to i n tu t t a la par te sud-est del
l ' A f r i c a , al d i là dello Zambese e p i ù p ropr i amen te nel paese d i Maschuna. Tut tavia i l 
Selous riferisce che g l i ind igen i , invece del la spada, adoperavano un'accetta a largo 
tagl io e si avvicinavano isolatamente agl i e lefant i , cercando d i so rp rende r l i nel sonno 
e d i render l i ine t t i a difenders i con u n fo r t i s s imo colpo d i re t to i n una delle e s t r e m i t à 
pos te r ior i . Essi adoperavano pure certe zagaglie lunghe come i l braccio d i u n uomo e 
t e r m i n a n t i in una lama larga come la mano , che cercavano d i conficcare f r a le omoplate 
del l 'e lefante: a questo scopo i cacciatori sal ivano sopra u n albero ben collocato ai cui 
p iedi dovevano passare g l i e lefant i d i una schiera occupata a pascolare t ranqui l lamente . 
I negr i del l 'a l ta val le del Ni lo scavano delle fosse assai p ro fonde lungo i sent ier i che 
conducono al l 'abbeveratoio degli e le fan t i ; queste fosse d i f o r m a conica si restringono 
alquanto verso i l basso e qualchevolta sono provvedute d i grossi pa l i aguzzi ; la loro 
aper tura superiore è mascherata per mezzo d i una grande q u a n t i t à d i frasche, e per 
maggior prudenza, volendo fa r credere agl i e lefant i che la strada sia ben sicura, gli 
ind igen i v i spargono qua e là g l i escrementi dei lo ro colossali n e m i c i ed una grande 
q u a n t i t à d i r a m i e d i ramoscel l i spezzati. Nei luogh i i n cu i le condiz ion i na tura l i lo 
permet tono, come per esempio nelle v a l l i m o l t o strette, queste fosse vengono scavate 
per m o d o che g l i elefanti siano costrett i a p r e c i p i t a r v i nel la confusione della fuga 
promossa a r t i f ic ia lmente dai cacciatori . 

I negr i d e l l ' A f r i c a occidentale, e specialmente q u e l l i del paese d i Ogowe, dice 
Du Chai l lu , intrecciano a guisa d i r e t i le piante r a m p i c a n t i , q u i n d i spingono g l i ele
f a n t i verso quelle p a r t i della foresta e, a l l o r c h é questi si f e rmano esitando dinanzi ai 
r a m i avv i t i cch ia t i per ta l m o d o f r a l o r o , feriscono i p i ù grossi e robus t i colle lancie 
finché n o n prec ip i t ino a ter ra . Tu t t av ia questo genere d i caccia ne l cuore della foresta 
riesce assai p i ù p rodu t t i vo quando se ne r inch iude una buona par te colle siepi d i tal 
sorta e v i s i fanno entrare g l i e lefant i colle buone o col la fo rza . I n t o r n o alla siepe 
convien collocare qualche sentinella e accendere d ive r s i f u o c h i per spaventare gli 
i n d i v H m che v i si avvic inano t roppo . Sebbene l 'elefante p i ù p iccolo possa attraversare 
senza alcuna fat ica le siepi fatte con u n intreccio d i piante r a m p i c a n t i e sfuggire alle 
ins idie degl i ind igen i , nessuno ha i l coraggio d i f a r l o . P e r c i ò , quando sono riuscit i a 
f a rve l i ent rare , i cacciatori pazient i l i f anno d ig iunare a lungo , per cu i le povere bestie 
si indebol iscono tanto che vengono uccise colle a r m i da fuoco o colle lancie senza 
grande d i f f ico l tà . Quando vog l iono imprende re una caccia i m p o r t a n t e , i Njam-Njam 
raccolgono i n poche ore parecchie m i g l i a i a d i u o m i n i a r m a t i , suonando ripetutamente 
i n ciaschedun vi l laggio i lo ro r u m o r o s i s s i m i t a m b u r i . « I n generale c iò accade », dice 
S c h w e i n f u r t h , « quando g l i e lefant i si sono f a t t i vedere e sopra tu t to a l l o r c h é le steppe, 
coperte d i un 'e rba al t issima e fitta, si adattano magg io rmen te al la caccia dei probo
scidat i , essendo pronte per l ' incendio . A l l o r a i caccia tor i v i sp ingono g l i elefanti i n uno 
spazio de l imi t a to e lo c i rcondano d i u o m i n i che por t ano de i t i z z o n i accesi; l'incendio 
i ncominc i a da tu t te le p a r t i , finché g l i e lefant i , i n parte s b a l o r d i t i dal f u m o e i n parte 

scot tat i dal fuoco, diventano"faci le preda de l l ' uomo che d à l o r o i l colpo d i grazia colla 
lancia . Siccome i n queste fierissime lo t te non soccombono sol tanto i grossi maschi 
f o r n i t i d i zanne, m a anche le f e m m i n e e g iovan i , si capisce quanto debba aumentare 

d ' anno i n anno la d i s t ruz ione d i questo nobi le an ima le che pot rebbe essere così utile 

a l l ' u o m o , tanto p i ù i n u n paese i n cui mancano i mezzi d i t raspor to e le bestie da 
s o m a I n va r i e p a r t i del paese e sopra tu t to nei l u o g h i v i c i n i a l conf ine settentrionale, 
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l o v e i l c o m m e r c i o d e l l ' a v o r i o f i o r i v a g i à ne l 1 8 7 0 , n o n si uccide p i ù nessun elefante e 
non sarebbe d i f f i c i l e segnare, a l la distanza d i 5 i n 5 a n n i , le zone co r r i sponden t i a 
questi p e r i o d i d i t e m p o , i n t u t t o i l t e r r i t o r i o de l fiume delle Gazzelle i n cui g l i e lefant i 
rianno cercato u n r i cove ro , o sono a l t u t t o scompars i , i n seguito al le persecuzioni 
de l l ' uomo » . 

G l i i n d i g e n i d e l l ' I n d i a m e r i d i o n a l e p ra t icavano i n a l t r i t e m p i l a caccia degli e le
fant i con u n ' a r m a da fuoco ch iamata « dschindschal l » che rassomigl iava m o l t o ad u n 
cannoncino. I l Sanderson possiede due a r m i d i t a l sor ta , d i c u i le canne pesano quasi 
18,5 K g . e l anc iano u n a pa l la del peso d i c i rca mezza l i b b r a . Duran te la caccia due 
u o m i n i po r t avano la canna appesa ad una sbarra , u n terzo t rasc inava l 'apparecchio, 
c ioè i l t reppiede annesso al la canna, m e n t r e i l qua r to , incar ica to d i spiare la presenza e 
la venuta degl i e le fan t i , s i appostava i n u n luogo ben nascosto, me t teva su l ' a r m a 
micidiale e faceva fuoco . L 'esplosione era de t e rmina t a da una micc i a che dava a l 
cacciatore i l t e m p o d i a l lon tana r s i d i corsa, p e r c h è i n generale l 'apparecchio, caricato 
soverchiamente, re t rocedeva con g r a n fo rza , minacc iando i cacciator i n o n meno d i c iò 

che avrebbero po tu to fare g l i e le fan t i . L ' a r m a ven iva scaricata s u l l ' i n d i v i d u o prescelto 
alla distanza d i 3 0 o 4 0 passi e l 'e lefante n o n t a rdava a soccombere alle g r av i fer i te 
prodotte dal la grossa pa l la . Si dice che ce r t i i nd igen i m o l t o espert i i n questa caccia 
abbiano ucciso col lo dschindschal l 5 ed anche 6 e le fant i i n una sola g iorna ta . 

Assai p i ù a t t r aen t i e m e n o c r u d e l i d i qua lunque genere d i caccia sono i mezzi ado
perati dagl i i n d i g e n i per ca t turare g l i e le fan t i se lvat ic i onde addomest icar l i e insegnare 
loro i l m o d o d i pres tare a l l ' u o m o una q u a n t i t à d i se rv iz i u t i l i s s i m i . G l i I n d i a n i sono 
veri maes t r i i n quest 'ar te . I n f a t t i certe t r i b ù esercitano tale professione d i padre i n 
figlio e i caccia tor i d i e le fan t i f o r m a n o una vera corporaz ione . Tu t t a questa gente 
compie l 'opera sua con un 'as tuzia , una p rudenza ed u n coraggio degni d i ammi raz ione . 
Due u o m i n i bastano per recars i ne l l a foresta e i m p a d r o n i r s i d i u n elefante, s t rappandolo 
alla sua p r o p r i a f a m i g l i a ! 

I m i g l i o r i cacciator i d i e le fan t i de l l ' i so la d i Ceylon prendono i l nome d i « Panik is »: essi 
seguono le o r m e d i u n elefante come i l cane segue l ' o r m a del cervo ; le traccie i n v i s i b i l i 
all'occhio degl i europe i rappresentano per l 'esperto i n d i a n o le le t tere d i u n alfabeto 
noto a l u i solo. La sua astuzia è sempre u n i t a ad u n grande coraggio e ad una r a ra 
abilità che g l i pe rmet t e d i gu idare e d i r ige re g l i e lefant i i n qua lunque m o d o , d i f a r l i 
andare i n col lera e d i spaven ta r l i a p i ac imen to . L a sua un ica a r m a consiste i n u n laccio 
elastico, d i pelle d i cervo o d i bu fa lo , ch'esso getta i n t o r n o a l piede dell 'elefante d i cu i 
desidera i m p a d r o n i r s i , seguendolo a passi l eggier i oppure avv ic inandogl i s i ment re si 
riposa sul l 'erba. Nessuno spiega come quest i i n d i a n i r iescano ad avvic inars i a l g igan
tesco colosso senza lasciarsene scorgere. Siccome l ' i n t e rven to degl i europei c o m p r o 
metterebbe l 'esito del la caccia, quest i debbono contentars i de i ragguagli che vengono 
riferiti dagli i n d i g e n i e credere senz 'a l t ro a c iò che quest i l o r o d icono. 

I l Sanderson descrive d ive r s i a l t r i mezz i adopera t i dagl i I n d i a n i del continente per 
catturare g l i e le fant i se lva t ic i . Le t r appo le t r o v a n o anche q u i u n uso abbastanza esteso, 
sebbene g l i e lefant i che v i p rec ip i t ano m u o i a n o quasi sempre i n seguito alle f r a t t u r e o 

alle commozion i i n t e r n e p rodo t t e da l la caduta . U n mezzo semplice e abbastanza facile 
consiste ne l seguire una schiera d i e le fant i se lva t ic i cavalcando u n elefante domest ico 

e gettare i l laccio i n t o r n o a l col lo d i u n i n d i v i d u o fuggente, poscia costr ingerlo ad 
arrendersi col la fo rza . T u t t a v i a le v io len te t r a z i o n i ind ispensabi l i i n questi casi fanno 

sì che spesso g l i e le fan t i r i m a n g o n o s t rozzat i o a lmeno f e r i t i per modo da essere 
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i ne t t i a prestare qualunque serv iz io ; durante le caccie a l la corsa prat icate ne l cuore 
del la foresta avvengono pure f r equen t i disgrazie agl i u o m i n i che cavalcano g l i elefanti 
e agl i e lefant i da sella. I l maschio p i ù robusto del la schiera sta quasi sempre discosto 
dai suoi compagni , ma si compor ta i n m o d o lodevol iss imo d inanz i alle f e m m i n e ammae
strate. Appena i cacciatori hanno avver t i to la presenza d i uno d i quest i Tusker , salgono 
sulla nuca d i 4 o 5 f e m m i n e ammaestrate a l l 'uopo , e, p rocurando d i nascondersi sotto 
larghe coperte, guidano le l o ro cavalcature presso i l Tusker, fingendo d i lasciarle muo
vere l iberamente da ogni parte, come se fossero t an t i a n i m a l i selvat ic i i n l i b e r t à . Ma 
in tan to , ment re pascolano e fiutano l ' a r ia , le f e m m i n e con t inuano ad avvic inars i al 
maschio, i l quale va lo ro incon t ro oppure fugge a prec ip iz io appena fiuta la presenza 
del nemico . Pare tu t tavia che ciò accada m o l t o d i r ado . Se i l Tusker s i unisce alle 
f e m m i n e ammaestra te , queste, guidate da i l o r o m a e s t r i , t r ovano m o d o d i tenerlo 
sempre occupato; ma , siccome non d i rado si r i ch iedono due g i o r n i e due n o t t i prima 
che la v i t t i m a si arrenda, g l i u o m i n i che cavalcano le f e m m i n e si scambiano ogni 
12 ore per r iposarsi a l ternatamente, uno dopo l ' a l t r o . I n t an to le f e m m i n e ammaestrate 
seguono i l Tusker passo a passo e cercano d i stancarlo i n t u t t i i m o d i finché non si 
abbandoni al sonno. I cacciatori n o n aspettano a l t ro . Mentre le f e m m i n e domestiche 
c i rcondano la v i t t i m a da ogni parte , due u o m i n i le si avv ic inano per d i d ie t ro onde 
legarle insieme le gambe pos ter ior i con una corda m o l t o resistente e attaccarla ad un 
albero v ic ino , dato che v i sia. Se tu t to questo riesce, le f e m m i n e vengono allontanate 
e a l lo ra uno dei cacciatori colpisce col la mazza i l colosso addormenta to e lo scuote 
facendogli coraggio. L'elefante, spaventato duran te i l suo sonno p ro fondo , cerca di 
salvarsi col la fuga r o m p e n d o i suoi lacci ; quando n o n è legato a u n albero s i allontana 
t rascinandosi a stento. I suoi nemic i lo seguono finché n o n sia comple tamente esaurito, 
ne scansano le zanne ch'esso metterebbe i n opera senza alcuna prudenza , q u i n d i tornano 
a legarlo i n m o d o p i ù saldo. I n capo a due g i o r n i i l povero Tusker ha g i à una corda 
i n t o r n o al col lo e un ' a l t r a ad una delle gambe p o s t e r i o r i ; a l lo ra g l i u o m i n i che lo 
hanno cat turato e le f e m m i n e ammaestra te lo t rascinano a v i v a f ò r z a ne l luogo in 
cu i d o v r à essere ammansato e prestare u t i l i se rv ig i a l suo padrone . 

L ' u o m o dispone finalmente d i u n a l t r o mezzo assai p i ù grandioso d i t u t t i quelli 
descr i t t i finora, col quale n o n d i rado riesce a ca t turare numeros i s s ime schiere d i ele
f a n t i . I n questo caso g l i ind igen i aspettano che sia i n c o m i n c i a t a la stagione della 
s icci tà ; q u i n d i scelgono g l i u o m i n i p i ù esperti e si r i un i scono per m o d o da formare 
una br iga ta d i due o trecento i n d i v i d u i ; a l lo ra , accompagnat i da m o l t i e lefant i dome
s t ic i , si recano i n que l luogo i n cui venne avver t i t a la presenza d i una schiera di 
e lefant i . Quest 'u l t ima viene circondata anz i tu t to da una catena d i doppie sentinelle per 
la lunghezza d i 5 -10 c h i l o m e t r i , collocate alla distanza d i 6 0 - 1 0 0 passi, secondo la 
na tu ra del luogo. È s tabi l i to come regola p r e s s o c h é certa che una schiera d i elefanti 
c i rcondata i n questo m o d o n o n riesce a s fuggire , a meno che le sentinelle a cui è affi
data t rascur ino d i fa re la v ig i lanza necessaria. I n capo a poche ore i guard ian i hanno 

g ià cos t rut to s i lenziosamente una siepe d i b a m b ù i n t o r n o al cerchio da l o r o formato; 
ma in tan to non tardano a p repara rs i apposi t i o m b r e l l i d i f r a sche ; d i not te accendono 
a l legr i f u o c h i d i g io ia . Se lo spazio r inch iuso per t a l m o d o è r icco d'acqua e d i cibo, 

nelle p r i m e n o t t i g l i e lefant i si contentano d i mani fes ta re qualche agitazione e vengono 

scacciati verso l ' i n t e r n o de l r ec in to per mezzo del le fiaccole, degl i spar i delle a rmi da 
fuoco e delle g r i d a acute dei g u a r d i a n i , tu t t e le vol te che cercano d i avv ic inars i sover

chiamente al la siepe. Questo assedio p u ò dura re da 4 a 1 0 g i o r n i , vale a dire finché 
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l o n s ia t e r m i n a t a la d iv is ione de l cosidetto « Khedda », per mezzo d i u n fo r t e steccate 
i i legno. L a camera che ne r i su l t a è fa t t a d i t r o n c h i d 'a lbero e d i tavole grossolane ; 
S al ta c i rca 4 m . e comprende u n o spazio c i rco lare i l cu i d i a m e t r o v a r i a f r a 2 0 e 
30 m . ; v i si accede per mezzo d i u n ingresso l a rgo 4 m . , i l quale si ch iude mediante 
m a pesante saracinesca ; da i l a t i d i questo ingresso p a r t o n o due steccati d i legno che 
5i estendono a guisa d i a l i per la lunghezza d i 4 0 0 m . Appena u l t i m a t i i p repa ra t iv i 
necessari, s i r i n s e r r a i l cerchio , cos t r ingendo g l i e le fant i che v i sono r i n c h i u s i ad a v v i 
cinarsi a lquan to f r a l o r o . Le sent inel le p i ù v ic ine si accostano al le e s t r e m i t à dei due 
steccati ad ala, m e n t r e le p i ù lontane s i avv ic inano ag l i e le fant i , da p r i n c i p i o m o l t o 
ì dag i o , q u i n d i p i ù i n f r e t t a ; a l l o r c h é finalmente g l i e le fant i sono g i u n t i presso l ' ampia 
ipe r tu ra de l Khedda , i n c o m i n c i a per par te degl i u o m i n i una tempesta d i u r l i e d i spar i 
che sbalordisce i nos t r i t i m i d i colossi e l i induce a passare f r a i due steccati ad ala per 
recarsi n e l l ' i n t e r n o de l rec in to , passando per la po r t a p i ù s tret ta . A l l o r a si tagl ia la 
corda che t ra t t i ene la saracinesca; questa si abbassa ad u n t r a t t o e g l i e lefant i sono 
pr igionier i . T u t t o c iò n o n s i compie sempre senza i n c o n v e n i e n t i ; qualchevol ta g l i ele
fanti avver tono i l pe r i co lo , si p rec ip i t ano con t ro i l o r o n e m i c i , i n f r a n g o n o g l i steccati, 
per cui bisogna r i n c h i u d e r l i d i nuovo e t a lo r a n o n v i si riesce. Ma, i n generale, quando 
la schiera è ben c i rcondata , n o n è d i f f i c i l e f a r l a en t ra re ne l rec in to del la caccia e tener-
vela chiusa, m a l g r a d o t u t t i g l i s fo rz i che p r o c u r a d i fare per in f r ange re g l i steccati. 
Passato i l p r i m o t u m u l t o , vengono i n t r o d o t t i ne l Khedda d ive r s i e lefant i domest ic i coi 
loro cornac e cog l i u o m i n i i n c a r i c a t i d i ca t tu ra re g l i i n d i v i d u i se lvat ic i , i q u a l i , i n f a t t i , 
li legano ad uno ad u n o secondo i l b isogno, q u i n d i l i m a n d a n o ne l bosco v i c i n o dove 
altri ind igeni l i at taccano ag l i a lbe r i per mezzo d i robuste catene. Appena la caccia è 
terminata i n c o m i n c i a l 'educazione degli e le fan t i , che possono essere p i ù o meno sel
vatici per na tura ; quando s i sono avvezzati a to l l e ra re la presenza de l l ' uomo e quella 
dei lo ro compagni d i s c h i a v i t ù , g i à addomest ica t i p r i m a , vengono condo t t i nei luoghi 
in cui debbono t e r m i n a r e la l o r o educazione. 

I l grande merca to degl i e le fant i ha luogo t u t t i g l i a n n i a Sonepur, sul Gange, verso 
i l p leni lunio dei mes i d i o t tob re e d i n o v e m b r e . I v i si conducono mig l i a i a e mig l i a i a 
di cavall i e m o l t e cent ina ia d i e le fant i che passano da una mano a l l ' a l t r a . I prezzi degli 
elefanti sono a u m e n t a t i i n m o d o s t r a o r d i n a r i o da una sessantina d ' ann i a questa parte. 
Nel 4835 i l prezzo m e d i o d i u n i n d i v i d u o va l i do era d i c i rca L . 1 0 0 0 ; ne l 4855 un 
discreto elefante costava g i à L . 4 8 0 0 ; ne l 4 8 7 4 f u r o n o c o m p r a t i a Sonepur per conto 
del Governo del Bengala 2 0 e lefant i a l prezzo med io d i L . 3 0 0 0 l 'uno ; l 'anno seguente 
lo stesso Governo ne a c q u i s t ò a l t r i 70 pagandol i c irca L . 3 2 0 0 l ' uno . Verso i l 1880 i l 
prezzo m i n i m o degl i e l e fan t i g i o v a n i e sopra tu t to delle f e m m i n e ammontava g ià a 
L. 3250 ; ma le f e m m i n e da l a v o r o , buone e vigorose , n o n si pagavano meno d i L . 5000 
e talora avevano pe r f i no i l prezzo d i L . 7000 . I l prezzo de i maschi e specialmente quel lo 
dei Tusker dipende m o l t o da l l o r o aspetto es terno; g l i i n d i v i d u i dest inat i alle r app re 
sentazioni d i gala possono costare 2 0 , 3 0 e anche 3 5 0 0 0 l i r e ; n o n pochi K u m i r i a senza 
ombra di d i f e t t i f u r o n o pagat i L . 4 5 0 0 0 . Questi prezzi compensano largamente le spese 
richieste dai p r e p a r a t i v i necessari per ca t turare g l i e le fan t i selvat ici . Anche qu i r i c o r 
reremo nuovamente a l Sanderson. Malgrado i t en t a t i v i da l u i f a t t i a Maisur nel 1873 , 
egli non r iusc ì nel suo in t en to i n q u e l l ' a n n o ; t u t t av ia f u assai p i ù fo r tuna to ne l l ' anno 
seguente; i n f a t t i eg l i c a t t u r ò una schiera d i e le fant i composta d i 9 g iovan i , d i 3 0 f e m 
mine i n parte adul te e i n par te adolescenti e d i 16 maschi f r a i qual i erano compresi 
3 Muckna e 3 sp l end id i Tusker . Mentre la schiera ven iva i n t rodo t t a nello steccato, una 

3. — BREHM, Animali, Voi. I I I . 
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f e m m i n a t roppo ardi ta cadde uccisa da una fuc i l a t a ; nove a l t r i i n d i v i d u i soggiacquero 
nella l o t t a ; g l i a l t r i f u r o n o vendut i sul mercato al prezzo d i L . 75000 . Le spese com
plessive richieste dalla caccia negli ann i 1 8 7 3 - 7 4 f u r o n o d i L . 35000 , per cu i i l Governo 
ebbe u n guadagno netto d i L . 40000 , che sarebbe cresciuto a lmeno del doppio se gli 

elefanti ca t tura t i fossero stat i va lu ta t i p iù scrupolosamente. 
Per vero d i re le caccie non sono sempre cos ì for tunate , p o i c h é ta lvo l ta riesce 

impossibi le i n t r o d u r r e g l i e lefant i nel lo steccato, oppure non ve ne en t rano che pochi 
e q u e l l i che v i entrano muo iono quasi t u t t i ; a l lo ra è chiaro che le spese debbono 
superare d i gran lunga i guadagni . Così , per esempio, f r a i l 1 8 7 4 e i l 1877 vennero 
ca t tura t i nel t e r r i t o r io d i Madras 76 e lefant i , d i cu i p e r ò i l prezzo n o n b a s t ò a com
pensare le spese richieste da l l ' impresa le qua l i a m m o n t a r o n o a c i rca L . 280,000, per 
cui b i s o g n ò r inunz ia re a imprendere un ' a l t r a caccia. Queste sono appunto le ragioni 
per cui a Dakka i l Governo concede i l d i r i t t o della caccia ad u n impresa r io locale. 
Questi impresa r i debbono cedere gra tu i tamente alle a u t o r i t à competen t i la m e t à degli 
e lefant i da lo ro ca t tura t i , d i cu i l 'altezza misura ta dal la spalla super i la m i su ra d i 6 e 
sia in fe r io re a quella d i 8,5 piedi i ng le s i ; i n o l t r e essi sono obb l iga t i a vendere al 
Governo qualunque i n d i v i d u o scelto f r a g l i e lefant i r i m a s t i ne l la m e t à della schiera 
che lo ro spetta, al prezzo d i L . 125 per ogni piede inglese contenuto nell 'altezza misu
rata dal la spalla. T u t t i g l i a l t r i e lefant i che n o n raggiungono o superano le misure 
suddette, appartengono di re t tamente e senza nessun'al t ra condiz ione agli impresari. 

Secondo i l Sanderson g l i e lefant i che menano v i t a l ibe ra nel le Ind ie non mange
rebbero v o l o n t i e r i i r a m i e le f ronde degl i a l b e r i ; pare anzi che i l l o ro cibo si com
ponga d i erbe succose. Anche g l i e lefant i ammaes t ra t i , t enu t i i n s c h i a v i t ù , prosperano 
assai megl io cogli erbaggi che non colle f ronde . La q u a l i t à e la q u a n t i t à del cibo 
sono due cond iz ion i essenziali per la v i t a degli e le fan t i ; spesso ce r t i i n d i v i d u i paiono 
a m m a l a t i e vengono cura t i come t a l i , men t r e i n r e a l t à so l f rono sol tanto la fame per 
soverchia s c a r s i t à d i c ibo. I l Sanderson accerta che f r a t u t t i g l i a n i m a l i assoggettati 
a l servizio de l l ' uomo l 'elefante è senza dubbio i l p i ù robus to e i l meno soggetto alle 
mala t t ie che t ravagl iano g l i a l t r i a n i m a l i domest ic i ; p e r c i ò crede oppor tuno attribuire 
soltanto alla s c a r s i t à del cibo la grande m o r t a l i t à che si osserva negl i elefanti dome
st ic i addet t i a l servizio del Governo. Nel Bengala g l i e le fant i a d u l t i r icevono giornal
mente , pel l o r o sostentamento, 181 ,4 K g . d i erba fresca o 108 ,8 K g . d i cibo secco; 
ne l Madras 113 ,4 K g . d i erba fresca oppure 56,7 Kg . d i c ibo secco. Questo è più che 
suff iciente p e r c h è i l Sanderson stesso r i fer isce che u n elefante da l avoro consuma in 
u n g io rno una q u a n t i t à d i erba uguale a quel la che esso p u ò p o r t a r v ia dalla foresta; 
l 'elefante adul to mangia 365 K g . d i c ibo, vale a d i r e u n dec imo ed anche u n dodice
s imo del suo peso. Meri tano d i essere citate le seguenti esperienze da l u i fatte in 
p r o p o s i t o : egli fece r inch iudere i n una stalla r i p u l i t a d i fresco 8 f e m m i n e ed osservò 
per 8 g i o r n i c iò che mangiavano . L ' e rba che cost i tu iva i lo ro past i f u sempre pesata 
e cos ì pu re le deiezioni per cui si venne a conoscere con certezza la q u a n t i t à d i cibo 
assimilata nel pasto. R i s u l t ò che nel lo spazio d i 18 ore queg l i e lefant i mangiavano in 
media 295 K g . d i erba, sebbene ricevessero ancora 8 K g . d i granagl ie secche, e nelle 
6 ore r i m a n e n t i della g iorna ta pascolavano a l o ro p iac imento nel le g iungle . Queste ed 
a l t re osservazioni d imos t rano che la q u a n t i t à d i c ibo destinata dal Governo al sosten
tamento quo t id iano degl i e lefant i nel Bengala e ne l Madras è assolutamente troppo 

scarsa, come del resto si r i conobbe anche i n seguito ag l i e spe r iment i f a t t i nel Bengala 
dalle a u t o r i t à compe ten t i . 
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Le spese r ichies te pe l m a n t e n i m e n t o compless ivo del le f e m m i n e adul te , compreso 
o s t ipendio d e l l ' u o m o che le gu ida e que l lo del gua rd iano , ne l Bengala a m m o n t a n o a 

55 al mese per ogn i e lefante; invece ne l Madras n o n sono i n f e r i o r i a L . 1 0 0 p e r c h é 
[ui g l i s t ipend i e i l prezzo dei c i b i sono assai p i ù cons iderevol i . 

L 'e lefante n o n s i p u ò considerare come una bestia da soma perfe t ta ne l vero senso 
Iella parola , p e r c h è ha i l dorso e i p iedi t r o p p o de l ica t i e s e n s i b i l i : esso ha i n o l t r e 
)isogno d i essere sorvegl ia to e d i r e t to con t inuamente d a l l ' u o m o che lo guida . Anche 
a somma d i l avo ro che se ne p u ò r icavare n o n è p o i t an to considerevole come si 
Tede. A d o g n i m o d o u n elefante da soma è sempre i n grado d i por ta re u n i car ico d i 
1000 K g . , vale a d i r e equivalente al qua r to del suo peso totale , ma per u n t r a t to m o l t o 
>reve, appena 0,5 K m . , ed u n elefante de l Governo , vale a d i r e un maschio scelto, 
)ello e robus to , quando è barda to i n g ran p o m p a per le feste, t raspor ta per le strade 
; per le piazze del la c i t t à i l peso compless ivo d i 800 K g . ! Ma i l carico medio che p u ò 
sopportare u n elefante i n una marc i a p ro lunga ta è d i 5 0 0 K g . i n p i anura e d i 3 5 0 K g . 
n coll ina e ne i l u o g h i pa ludos i . Gl i e le fan t i da sella p i ù veloci e f o r n i t i d i u n carico 
eggero possono pe rco r re re i n u n g i o r n o 60 o 70 K m . d i seguito, impiegando 10 o 
12 ore; invece g l i e le fan t i da soma car ica t i nel m o d o suddetto pe rcor rono appena in 
ina marc ia p ro lunga t a da 3 0 a 35 K m . , dato che m a n g i n o bene e che i l caldo n o n sia 
eccessivo e sopra tu t to che i l sole non sia t r o p p o cocente. 

Dopo che i l Koppenfels , fondandos i sulle esperienze fatte n e l l ' A f r i c a occidentale 
circa ven t ' ann i fa , p u b b l i c ò i suoi p roge t t i sul m o d o d i adoperare g l i e lefant i a f r i c an i , 
lon pochi v i agg i a to r i pensarono d i servirsene ne i l o r o viaggi d i esplorazione n e l -
'Afr ica . I ca lcol i p r e v e n t i v i f a t t i per s tab i l i re l ' u t i l i t à che si potrebbe r icavare dagl i 
M a n t i dest inat i ad essere ammaes t r a t i d a l l ' u o m o esagerarono a lquanto i l complesso 
lei servigi che possono rendere questi a n i m a l i . L ' e r r o r e p rovenne da c iò che quest i 
calcoli non erano f o n d a t i sulle c i f r e med ie ot tenute nel le Ind ie in seguito a d u n a lunga 
esperienza, m a sopra a l cun i v a l o r i eccessivamente e levat i , e i no l t r e t ra t t avano d i due 
i t t i t ud in i che si escludono a vicenda, p e r c h è n o n è possibile considerare come la 
loppia somma d i l avo ro d i uno stesso e medes imo an imale , la marc ia g io rna l i e ra d i 
m elefante da sella, f o r n i t o d i u n car ico leggero e la q u a n t i t à di peso che p u ò essere 
sopportata da u n elefante da soma i n u n breve t r a t to d i strada, nel lo stesso modo i n 
cui non è possibile considerare la pesante andatura d i u n Trakehner o cavallo tedesco 
e la poderosa fo rza d i t raz ione d i u n Percheron come due q u a l i t à p r o p r i e del nostro 
savallo comune, d i va lo re mediocre . R igua rdo al l 'e lefante bisogna premet tere anz i tu t to 
che i l c a m m i n o dev'essere cor to o i l carico p i cco lo ; le strade m o l t o lunghe e i car ich i 
troppo pesanti superano le forze de l l ' an ima le . Ora, i ca lcol i e r rone i d i cui abb iamo 
parlato poco fa ci fecero credere che i se rv ig i prestat i da u n solo elefante nelle spedi
zioni i n A f r i c a pot rebbero sos t i tu i re que l l i d i 100 e p i ù p o r t a t o r i . Ma è chiaro che in 
questi casi, dovendo c a m m i n a r e i n luogh i p r i v i d i strade e n o n sempre sul terreno 
piano e sodo, l 'elefante non pot rebbe soppor tare u n carico superiore a quel lo che g l i 
si affida nelle Ind ie , e por te rebbe t u t t ' a l p i ù u n peso var iab i le f r a 350 e 500 K g . È 
chiaro che 14-20 p o r t a t o r i por te rebbero questo carico senza alcuna d i f f ico l tà . Se poi la 
nostra spedizione, a iu ta ta dagl i e l e fan t i , facesse delle g iornate d i marc ia doppie d i 
quelle che fanno usualmente i p o r t a t o r i o r d i n a r i che vanno a p ied i , l 'effet to u t i l e d i 
un elefante nel le spediz ion i a f r icane cor r i sponderebbe al mass imo al lavoro f o r n i t o 

da 28-40 p o r t a t o r i , r i t enendo tu t t av ia che le cond iz ion i del paese non siano peggior i 

di quelle delle Ind i e . 
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Ora, se paragoniamo g l i u t i l i prestat i dagl i e le fant i nelle Ind ie colle spese richieste 
pel lo ro manten imento , possiamo d i r e che essi sono indispensabi l i nel le sol i tudini 
deserte dove non esiste la p iù piccola traccia d i sent ier i e che bisogna pure attraversare 
per forza , t rasportando dei car ichi m o l t o pesant i ; invece l 'opera degli e lefant i riesce 
p r e s s o c h é i nu t i l e nelle regioni percorse da strade car rozzabi l i ben tenute, da ferrovie, 
da canal i o da fiumi nav igab i l i , ecc., dove si possono usare t u t t i g l i a l t r i mezzi di 
t raspor to che sono quasi sempre p i ù r a p i d i e senza dubb io meno costosi. I n f a t t i nelle 
Ind ie l 'applicazione degli e lefant i tanto i n t empo d i pace come i n caso d i guerra va 
scemando cont inuamente col p rogred i re della co l tu ra ne i t e r r i t o r i p i ù selvaggi. L'uso 
dell 'elefante d o v r à cedere senza fa l lo d inanz i alla col t ivazione sempre crescente. La 
cosa é diversa r iguardo alle reg ioni selvaggie e p r i ve d i strade, dove l 'elefante può 
renders i u t i l i s s imo come accade tu t to ra i n var ie reg ion i de l l ' I nd i a ; esso potrebbe essere 
adoperato con m o l t o vantaggio i n una g ran par te d e l l ' A f r i c a . Tut tav ia anche q u i bisogna 
fare un 'a l t ra considerazione : pare che l 'elefante n o n si a cc l imi fac i lmente , sopratutto 
quando deve lavorare , e che sof f ra m o l t o i n seguito ai c a m b i a m e n t i d i luogo e d i cibo 
e alle inf luenze del l 'a tmosfera . Disgraziatamente n o n abb iamo nessun dato preciso per 
confrontare la m o r t a l i t à degl i e lefant i che vengono adoperat i ne l la l o r o angusta patria 
con quel la degli i n d i v i d u i t raspor ta t i sul cont inente d a l l ' isola d i Ceylon, oppure nel
l ' I n d i a cisgangetica da l l ' Ind ia transgangetica, o ancora dal le r eg ion i set tentr ional i in 
quel le m e r i d i o n a l i del paese. Sappiamo invece che g l i e lefant i t r a spor t a t i dalle Indie 
n e l l ' A f r i c a or ientale verso i l 1880 per conto d i una spedizione belga n o n resistettero a 
lungo, anzi m o r i r o n o i n breve. N o n p o t r e m m o d i re se fossero a n i m a l i g ià ine t t i al 
l avoro , se non siano stat i t r a t t a t i bene, f o r za t i soverchiamente , o n o n abbastanza 
n u t r i t i dalle erbe dure e asciutte delle p ianure afr icane. A d o g n i m o d o , volendo ado
perare g l i e lefant i n e l l ' A f r i c a , invece d i t r a s p o r t a r v i q u e l l i del le Ind i e , sarebbe assai 
megl io cat turare g l i e lefant i i nd igen i e addomest icar l i come g i à facevano g l i antichi. 

Come bestia da soma l 'elefante dev'essere t ra t t a to con m o l t o r igua rdo p e r c h è la 
sua pelle è sensibil issima e va soggetta a f r equen t i suppuraz ion i . Anche i suoi piedi 
s i a m m a l a n o con m o l t a f ac i l i t à , e a l lora esso non p u ò lavora re per mesi e mesi. Va 
pure soggetto ad i n f i a m m a z i o n i degli occhi , che p e r ò vennero sempre curate da i medici 
degl i e lefant i con effet t i mi raco los i che l i resero celebri fin da i t e m p i dei Greci. 

Secondo i l Sanderson g l i e lefant i selvatici che menano v i t a l i be ra giungerebbero 
quasi sempre a lmeno a l l ' e t à d i 150 a n n i ; g l i i n d i v i d u i addomest ica t i che vivono sul 
cont inente a r r i vano i n med ia a l l ' e t à d i 80 ann i ; qualche r a ra vo l t a g iungono fino a 
120 a n n i . L ' i s o l a d i Ceylon f u oggetto d i mo l t e e d i l i g e n t i osservazioni i n t o r n o a ciò. 
Sopra 240 elefant i che appartenevano al Governo e che m o r i r o n o f r a i l 1831 e i l 1856, 
si sapeva con precisione i l t empo da cu i durava la s c h i a v i t ù d i 138 i n d i v i d u i . Nel 
p r i m o anno d i s c h i a v i t ù m o r i r o n o 72 e lefant i (29 maschi e 43 f e m m i n e ) . Tra i l 
p r i m o e i l secondo anno m o r i r o n o 5 maschi e 9 f e m m i n e . L a resistenza massima alla 
s c h i a v i t ù f u r iconosciuta i n una f e m m i n a che visse circa 2 0 a n n i pr ig ioniera . Dei 
72 i n d i v i d u i m o r t i ne l p r i m o anno del la l o r o s c h i a v i t ù , 35 soccombettero nei primi 
sei mes i e quasi t u t t i i n m o d o inespl icabi le , vale a d i r e bu t tandos i a t e r ra e spirando 

al l ' i s tante senza che nessuno potesse prevedere la l o r o fine i m m a t u r a . Ma queste cifre 
ind icano sol tanto g l i ann i passati i n s c h i a v i t ù dai s ingo l i e le fan t i che f u r o n o oggetto di 
t a l i statistiche, m a n o n ci d icono per nu l l a l ' e tà a cu i essi a r r i v a r o n o p o i c h é non sap

p i amo quan t i a n n i avessero a l l o r c h é vennero assoggettati a l la s c h i a v i t ù . Anche a 
Ceylon f u r o n o osservati d ive r s i casi d i e le fan t i che vissero p i ù d i 140 ann i i n schiavitù. 
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a credenza m o l t o d i f fusa secondo c u i ne l l a v i t a l i b e r a g l i e le fan t i se lvat ic i p o t r e b -
ero raggiungere u n ' e t à quasi i l l i m i t a t a d ipende ce r tamente da l fa t to che è d i o i c i 
ssimo t r o v a r e i l cadavere d i u n elefante ne l le s o l i t u d i n i p i ù r e m o t e del la campagna 
nel cuore del le foreste . U n europeo che visse per 36 ann i nel le g iungle e s t u d i ò 

ssiduamente g l i e l e fan t i soleva esp r imere spesso la sua m e r a v i g l i a per aver veduto 
ìol te m i g l i a i a d i e le fan t i v i v i , senza i n c o n t r a r e neppure u n a vo l t a lo scheletro d i u n 
) lo m o r t o , as t razione fa t t a da q u e l l i p e r i t i i n seguito a qualche ep idemia c o n -
igiosa. L o stesso r i f e r i s cono F o r s y t h , K i n l o c h , Shakespear, Sterndale ed a l t r i ; anche 
Sanderson s i me rav ig l i a d i n o n avere m a i vedu to nessun avanzo d i e lefant i m o r t i , 

ieno q u e l l i d i una f e m m i n a ch ' eg l i sapeva essere m o r t a d i pa r to e q u e l l i d i u n i n d i -
iduo annegato i l quale era stato t r a v o l t o e t rasc ina to nel la val le dal la corrente 
npetuosa d i u n f i u m i c e l l o gonf i a to a l l ' i m p r o v v i s o i n seguito ad una pioggia t o r r e n -
ìale. T u t t i g l i i n d i g e n i ch 'egl i i n t e r r o g ò a questo p ropos i to n o n erano stati p i ù f o r m 
ati d i l u i . Per conseguenza, m o l t e popo laz ion i d e l l ' I n d i a credono rea lmente che g l i 
[efanti non m u o i a n o . Ma i Cingalesi raccontano che ogn i schiera d i e lefant i seppellisce 
suoi m o r t i e accertano i n o l t r e che g l i i n d i v i d u i v i c i n i a m o r i r e si recano sempre ad 
salare l ' u l t i m o resp i ro i n una va l le so l i t a r ia che giace f r a l e v e t t e a or iente del picco 
i Adamo ed è c i rconda ta da u n a m p i o e l i m p i d o lago. 

Del resto n o n fa me rav ig l i a che g l i avanz i degl i e le fan t i as ia t ic i m o r t i d i m o r t e 
aturale siano cosi r a r i , p e r c h è è pu re d i f f i c i l i s s i m o t rovare ne l l ' aper ta campagna, 
mto i n quel le r emo te foreste, quan to nel le nostre boscaglie, g l i avanzi degl i a n i m a l i 
elvatici m o r t i , comprese quel le specie che sono i n f i n i t a m e n t e p i ù numerose degl i 
le fant i : g l i i n d i v i d u i a m m a l a t i o i n d e b o l i t i d a l l ' e t à , appena sentono avv ic ina r s i la 
ì o r t e , si r i t i r a n o i n u n nascondig l io ben r i p a r a t o per esa larvi i n pace l ' u l t i m o respi ro . 
'er vero d i r e n e l l ' A f r i c a s ' incont rano abbastanza sovente le ossa d i m o l t i a n i m a l i sc i 
atici ed anche quel le degl i e l e f a n t i ; m a bisogna osservare che quest i u l t i m i v i sono 
esegu i ta t i con u n accanimento assai magg io re d i que l lo con cu i vengono ins id i a t i 
a l l 'Asia , per cu i possiamo d i r e , senza t i m o r e d i sbagliare, che g l i i n d i v i d u i d i cu i 
roviamo g l i avanz i n o n sono m o r t i d i m a l a t t i a . M i pare o p p o r t u n o d i menzionare q u i 
i caso r i f e r i t o da Y u n k e r : ne l l ' a l t a va l le de l N i l o g l i i n d i g e n i osservarono una vol ta 
Qolti avo l to i i q u a l i svolazzavano sopra una m o n t a g n a v ic ina ; sperando d i tog l ie r 
oro una par te de l fes t ino, si recarono sul m o n t e , e, g i u n t i sul la vet ta , v i t r o v a r o n o u n 
ìlefante m o r t o a cu i to lsero le zanne. Se quel la gente av ida d i carne non fosse stata 
ichiamata sul luogo dagl i a v o l t o i , le ossa de l povero colosso si sarebbero r ido t t e i n 
>olvere su quel la c i m a deserta, senza che l ' u o m o ne sospettasse la presenza. Andersson 
rovo i l cadavere d i u n elefante m o r t o da poco t e m p o nel la par te sud-ovest d e l l ' A f r i c a , 

na r iconobbe che esso era stato ucciso da l f u l m i n e . 
Le t r i b ù a f r icane che p ra t i cano la caccia del l 'e lefante perseguitano e uccidono i l 

« tossa le proboscidato con una feroc ia che contrasta s ingo la rmente colle caccie rego-
ari degli I n d i a n i e co l l o r o m o d o in te l l igen te e rag ionevole d i t ra t ta re g l i e lefant i , i l 
male si fonda senza d u b b i o sopra una d i l igen te ed accurata osservazione de l l ' an imale . 
)a quanto sappiamo finora pare che la caccia degl i e le fant i sia pra t ica ta soltanto dal le 

ribù nomad i s tab i l i t e nel le steppe che si estendono f r a la par te superiore del N i lo e 
1 mar Rosso, o per m e g l i o d i r e ne i paesi degl i A t b a r a dove costituisce u n commerc io 

'egolare d i cu i , secondo Y u n k e r , i l cen t ro sarebbe stato Kassala fin dal 1857. P i ù 
ardi Casanova, Hagenbeck e Reiche s v i l u p p a r o n o a lquanto questa i ndus t r i a e 

lagenbeck le diede u n i n d i r i z z o regolare che p r i m a le mancava af fa t to . Poco dopo 
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i l 1860 Casanova t r a s p o r t ò i n Europa a lcuni elefant i a f r i can i v i v i ; p i ù t a r d i ne fece 
veni re m o l t i i n d i v i d u i a l l ' anno, destando la merav ig l i a d i t u t t i , p o i c h é essi non vi 
erano p i ù stati vedut i da secoli e secoli. I l Marno, che a c c o m p a g n ò Casanova i n uno 
dei suoi viaggi a Kassala, r i ferisce che g l i ab i tan t i del la steppa danno esclusivamente 
la caccia agli elefanti da latte e l i cat turano inseguendo e uccidendo le l o ro m a d r i nel 
modo descritto p iù sopra. Mentre i cacciatori p i ù a rd i t i si occupano delle femmine 
a l t r i cercano di cat turare i l p iccino, g l i gettano dei lacci i n t o r n o al col lo , po i lo tra
scinano a terra , e a l lora g l i legano le quat t ro zampe. I cacciatori stessi r i t o r n a n o dalle 
lo ro feroci cavalcate t u t t i insanguinat i dalle spine; i l o ro caval l i zoppicano e stentano 
a trascinarsi f ino al v i l laggio , dove si r iposano a lungo p r i m a d i r i c o m i n c i a r e la caccia. 
Secondo i ragguagli r i f e r i t i dal Marno, anche g l i e lefant i p i ù g iovan i darebbero spesso 
m o l t o che fare ai cacciatori a cagione della lo ro resistenza; una vo l ta ca t tura t i è molto 
d i f f ic i le condu r l i nel v i l laggio e n u t r i r l i nel modo r ichiesto dal la l o ro e t à . Nei paesi 
degli Atbara non è vero che g l i elefanti g iovani d i cui i l cacciatore ha i n u m i d i t o col 
p rop r io sudore la punta della proboscide lo seguano ciecamente come dice Heuglin; 
essi v i debbono sempre essere costret t i colla forza . A n z i questo t raspor to richiede 
l 'opera d i v a r i u o m i n i robus t i che spingono i piccol i selvaggi verso i l centro del com
mercio a b r ev i marc ie in te r ro t t e ed una schiera d i capre sempre p ron te a forni re i l 
l o ro latte. Gli i n d i v i d u i tenuti i n s c h i a v i t ù dal Casanova stavano sempre sotto qualche 
albero f rondoso ed erano r ipa ra t i dal caldo per mezzo d i apposite s tuo ie ; bevevano 
tre vol te al g io rno u n miscugl io d i latte ed acqua ; i p i ù g r and i bevevano soltanto 
acqua, mangiavano una pasta d i f a r ina d i dura oppure pannocchie d i dura ancora 
i m m a t u r e e r a m i d i v a r i a lber i . Bevendo d imos t ravano che l 'acqua è per l o r o assoluta
mente indispensabile. I n f a t t i non content i d i bere, si spruzzavano una grande quant i tà 
d'acqua sul corpo che r infrescava alquanto le dolorose fer i te da cui erano tormentati . 

Durante i l viaggio da Kassala a Suak im, che d u r ò parecchie se t t imane, g l i individui 
p iù grossi e p iù in te l l igen t i f r a t u t t i g l i e lefant i g iovan i erano condo t t i da t re uomini 
di cui uno guidava l 'animale e due g l i tenevano legate le zampe pos te r io r i con una 
corda per i m p e d i r g l i d i fuggire . Ma le povere bestie non pensavano neppure ad allon
tanarsi e seguivano i l lo ro guardiano come le pecore seguono i l pastore. Si erano 
avvezzati fin da p r inc ip io a cammina re g l i u n i v i c i n i agli a l t r i , p e r c i ò si spingevano 
a vicenda, g r idavano , n o n volevano separarsi neppure quando i gua rd ian i l i staccavano 
a forza per imped i r e che le lo ro corde si intr icassero e a l lo ra fugg ivano a precipizio 
trascinando pei boschi e pei rove t i n o n sol tanto i l o r o g u a r d i a n i , ' m a eccitando alla 
corsa t u t t i i l o ro compagni . Qualche volta a lcuni r iusc ivano a l i be ra r s i , m a non a fug
gire , ed anzi r imanevano sempre presso i lo ro compagni d i sventura . Una piccola 
f e m m i n a a cui era stata concessa la l i b e r t à di correre l iberamente senza impacci cor
reva pascolando da u n compagno a l l ' a l t ro , era pure to l lera ta da i p i ù p iccol i e sempre ' 
scacciata dai m a g g i o r i assai p i ù a v i d i d i q u e l l i . La povera bestia aveva stretto una viva 
amiciz ia con una f e m m i n a p iù grossa, beveva e mang iava con questa e le stava sempre 
vicina anche durante i l sonno. Quasi t u t t i i g i o v a n i elefant i avevano l 'abitudine di 
succhiare le orecchie dei lo ro v i c i n i o g l i ab i t i e le m a n i degli u o m i n i che l i guida

vano. I n generale la schiera camminava al m a t t i n o e a l la sera da 5 a 7 ore, riposan

dosi ^ t r a t t o i n t r a t t o ; quando la schiera dei g iovan i p robosc ida t i aveva mangiato, 

bevuto , d o r m i t o e si era r inf resca ta con abbondant i spruzzature d'acqua, la marcia 
^ c o m i n c i a v a con nuova Iena. Anche nel le g iornate calde, duran te i l cammino, gli 
e lefant i si facevano ar ia coi l o r o g r a n d i orecchi e si spruzzavano addosso a vicenda 
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acqua che avevano bevu to p r i m a , facendola passare dal lo s tomaco nel la bocca e 
ersandola f u o r i da l la proboscide . Ques t 'u l t ima era sempre i n m o v i m e n t o : a l l o r c h é g l i 

l e f à n t i n o n l a adoperavano per spruzzars i acqua a v icenda, si get tavano addosso una 
rande q u a n t i t à d i sabbia oppure si avvolgevano i n una vera nuvo la d i po lvere . I l 
aldo n o n l i a f fa t icava meno delle m a r c i e t r o p p o pro lungate sul te r reno secco e r o c -
ioso che f e r i v a mise ramen te le p iante de i l o r o p i e d i , sebbene fossero m o l t o spesse. Ci 
olle m o l t a fa t ica per ca r i ca r l i e scar icar l i dal le barche, dalle n a v i e sui vagoni delle 
errovie; t u t t av i a , quan tunque da p r i n c i p i o fossero m o l t o spaventat i , n o n t a rdarono ad 
vvezzarsi al le nuove c o n d i z i o n i del la l o ro v i t a . 

Tut te le osservazioni fa t te sugl i e lefant i domes t ic i i n A f r i c a ed i n Europa d i m o -
trano che anche l 'e lefante a f r i cano , come i l suo af f ine de l l ' I nd i a , potrebbe prestare 
ina grande q u a n t i t à d i se rv iz i i m p o r t a n t i s s i m i ne l la sua pa t r i a cos ì povera d i a n i m a l i 
i t i l i . Non possiamo d i r e se la s o m m a d i l avo ro da esso f o r n i t a n o n sia i n f e r io re a 
[uella del l 'e lefante i nd i ano ; i r agguagl i r i f e r i t i dagli an t i ch i sono c o n t r a r i a tale asserto 
i l ' impressione fa t ta d a l l ' a n i m a l e su l l 'occh io degl i osservator i n o n lo smentisce per 
mila. P l i n i o , L i v i o , Strabone ed a l t r i s c r i t t o r i r o m a n i r i fe r i scono che g l i e lefant i i n d i a n i 
rano d i m o l t o s u p e r i o r i a q u e l l i d e l l ' A f r i c a t an to per la forza come pel coraggio: ne l la 
a t tagl ia d i Raphia comba t tu t a da T o l o m e o F i lopa to re con t ro Ant ioco ne l l ' anno 217 
>rima d i Cris to , i 73 e le fant i a f r i c a n i del re d i Eg i t to soggiacquero miseramente 
finanzi a i 1 0 2 v igo ros i p robosc ida t i del suo nemico . Così a lmeno r i fer isce H a r t m a n n . 
ruttavia sappiamo p u r e da i r o m a n i e da i n o s t r i d o m a t o r i d i a n i m a l i che l 'e lefante del 
ont inente nero è a t to ad essere ammaes t ra to d a l l ' u o m o . Esso non potrebbe forse 
irestare la s o m m a dei se rv iz i pres ta t i dal suo af f ine de l l ' I nd i a , m a sarebbe p u r sempre 
i t i l issimo quando fosse t r a t t a to ne l m o d o raz ionale con cui g l i i nd igen i de l l ' I nd i a t r a t -
ano l 'elefante de l la l o r o pa t r i a . Ma in tan to nessuno pensa ser iamente a r ender lo u t i l e 
ielle imprese d e l l ' A f r i c a , p e r c h è i pochi europei s t ab i l i t i t emporaneamente i n quelle 
ontane r eg ion i hanno t roppe a l t re cose da fare per occuparsene e g l i i nd igen i sono 
roppo sparsi ed hanno t r o p p o poch i b i sogni per t rova re i l t empo e la pazienza 
ì eces sa r i a per addomest icare g l i e le fan t i . Cer tamente non saranno manca t i neppur 
à i ten ta t iv i f a t t i a questo scopo, che n o n sarebbero s ta t i i n f r u t t u o s i se i sovrani 
l e l l 'Af r i ca avessero messo i n opera le leggi che sono i n v igore nel le Ind ie . Nei rac
conti esagerati d i certe t r i b ù si pa r l a d i e le fant i domest ic i cavalcati dai capi delle 
;ribù che si presentavano per t a l m o d o al l o r o popo lo . Tu t te le not iz ie che si r i f e r i 
scono a c iò t r a t t ano de l grande e leggendar io signore del regno di Monomotapa , l i 
quale girava sempre a cava l lo d i u n elefante pe rcor rendo t u t t o i l regno che si t r ova 
a sud-est d e l l ' A f r i c a , a sud del lo Zambese, verso Sofala. I l Dapper, che raccolse tu t te 
le notizie che si r i f e r i s cono a l l ' A f r i c a c i rca duecento a n n i fa , dice quanto segue nel la 
sua descrizione del r e g n a d i M o n o m o t a p a : « L a g g i ù non v i sono caval l i , n è a l t r i a n i 
mali da sella a l l ' i n f u o r i degl i e lefant i che si aggi rano dapper tu t to nelle boscaglie, come 
lo attestano le m o l t e zanne p roven i en t i da quei paesi. V i è pure un a l t ro animale 
chiamato alsinge i l quale somig l i a ad u n cervo ». I l Dapper r i fer isce le seguenti parole 
intorno alle gesta del g ran s ignore sopra m e n z i o n a t o : « Quando è p ron to per met te rs i 
in viaggio o per andare a passeggio, n o n d à udienza a nessuno. Uscendo dal suo castello 

passa sopra una g iovenca uccisa d i f resco, sia quando va a cavallo o quando cavalca 
un elefante, oppure ancora quando siede sopra una alsinge che p e r ò adopera d i rado ». 

L ' u l t i m a no t i z i a che a b b i a m o i n t o r n o a l l 'uso degl i e lefant i a f r i can i addomest icat i 

B che possiamo considerare come u n dato s tor ico , s i r i fer isce ad un fa t to avvenuto 
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n e l l ' a n n o 569, i n cui nacque i l profeta Maomet to . I l 1 0 5 ° versetto « E l f i l » del 
Corano incominc ia col detto seguente: « Non t i r a m m e n t i come i l tuo Signore ha 
t ra t ta to g l i u o m i n i che cavalcavano g l i elefanti? ». A questo propos i to i l W a h l osserva 
quanto segue, fondandosi sui commen ta to r i m u s u l m a n i del tes to: « L a s tor ia a cui si 
r i fer isce questo versetto è la seguente: Abraha I b n Elzebah, v i c e r é abissino d i Jemen, 
seguace della re l ig ione cris t iana, aveva fat to edificare una magn i f i ca chiesa a Sana, 
capitale de l l 'Arab ia Felice, col l ' in tenzione d i sp ingervi g l i A r a b i , dissuadendoli dal 
compiere i l lo ro consueto pellegrinaggio al la Mecca. Ma, quando i Coreisciti si accor
sero che i pel legrinaggi alla Kaaba d i m i n u i v a n o m o l t o , incar ica rono u n arabo chia
mato Nofa i l d i i n t r o d u r s i durante la notte nella nuova chiesa e d i i m b r a t t a r n e col suo 
sterco l 'a l tare e le m u r a . Questa turpe azione indusse l ' ind ispe t t i to Abraha a distrug
gere i l t empio della Mecca. Per conseguenza, met tendosi a capo d i u n potente esercito, 
mosse verso la Mecca i n compagnia d i 43 e lefant i . Ma quando l 'esercito giunse presso 
le porte della c i t t à e Abraha , cavalcando i l suo elefante ch iamato M a h m u d ce rcò di 
en t r a rv i t r ion fa lmen te , questo elefante, che era uno splendido an imale bianco e di 
p r o p o r z i o n i colossali, r i f i u tò d i condurvelo gettandosi a t e r ra i n ginocchio oppure vo l 
gendosi a destra, a s inistra o da qualunque parte p u r c h é n o n fosse quel la della Mecca. 
Gli s c r i t t o r i m u s u l m a n i non hanno d iment ica to d i ci tare questo fa t to come u n indizio 
della protezione d iv ina verso i l t empio della Mecca; m a è no to che g l i elefanti fanno 
spesso i capricci i n questo modo. . . . L a s tor ia della guerra degl i elefanti avvenne 
appunto ne l l ' anno i n cui nacque Maomet to . Siccome g l i e lefant i sono igno t i nel
l 'Arab ia , lo spettacolo d i una schiera d i proboscidat i i n guerra era cos ì nuovo e 
strano per g l i A r a b i , che essi i ncominc ia rono a contare g l i a n n i par tendo da quello 
i n cui avevano veduto per la p r i m a vo l t a g l i e lefant i ; g l i s c r i t t o r i a rab i conoscono 
benissimo questo per iodo d i t empo a cu i d à n n o i l n o m e d i « E l f i l » , epoca degli ele
fanti. L'esistenza d i un 'era in t i to la t a appunto da questo avven imen to e la testimo
nianza d i t u t t i g l i s tor ic i a rab i d imos t r ano la v e r i t à del fa t to suddetto per cui lo 
possiamo considerare come u n dato s tor ico, sebbene le p r i m e n a r r a z i o n i local i diffe
riscano da quelle degli s tor ic i per d ivers i accessori e siano p i ù o meno fantastiche ». 

Nei nos t r i g i a r d i n i zoologici l 'elefante a f r icano si compor t a tanto bene quanto i l 
suo aff ine de l l 'Asia , quantunque si t r o v i sempre i n cond iz ion i poco adatte ai suoi 
b isogni n a t u r a l i ; i n f a t t i , t r oppo sovente g l i mancano lo spazio necessario alle sue 
passeggiate rego la r i e l ' amp ia e p ro fonda vasca per le a b l u z i o n i , per cui è costretto a 
l i m i t a r e soverchiamente i l m o t o d i cu i ha bisogno, e, invece de l bagno, deve conten
tars i d i i n u m i d i r s i la pel le spruzzandovi d i t r a t to i n t r a t t o u n p o ' d 'acqua colla pro
boscide. I n generale è mansueto e ubbid ien te , m a qualche vo l t a , d iment icando queste 
buone q u a l i t à , si r i v o l t a a l guardiano a cui è affezionato e a l lo ra p u ò r iuscire assai 
pericoloso. Durante i l per iodo degl i a m o r i è sempre m o l t o ecc i ta to ; p e r c i ò i l suo 
guardiano deve t r a t t a r lo colla massima prudenza. Secondo le osservazioni fatte finora 
i maschi sarebbero sempre p i ù per icolos i delle f e m m i n e , sebbene anche queste pos
sano diventare aggressive e fe roc i . T u t t i g l i e lefant i apprezzano i b u o n i t ra t tament i e 
se ne mos t rano r iconoscenti ; m a d 'a l t ra par te è di f f ìc i le che d i m e n t i c h i n o le ingiu

stizie e le ca t t iver ie d i cui f u r o n o oggetto. Tu t t av ia si p u ò d i r e che l 'elefante non è 
quasi m a i cagione d i g r av i disgrazie ed è senza dubb io assai meno pericoloso di 

qua lunque r u m i n a n t e ca t t ivo , come sarebbero per esempio i t o r i , i c e rv i p i ù grossi e 
le a n t i l o p i m a g g i o r i . I suoi sensi de l ica t i ss imi , la sua in te l l igenza e la sua indole mite, 

lo rendono caro e s impat ico al pubb l i co . L 'e lefante i m p a r a f ac i lmen te e « lavora » 
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v o l o n t i e r i ; p e r c i ò costituisce una del le a t t r a t t i ve p r i n c i p a l i de i se r rag l i e n o n ta rda a 

diventare i l b e n i a m i n o dei v i s i t a t o r i de i g i a r d i n i zoo log ic i . Esso ha b isogno d i una 
grande q u a n t i t à d i c ibo : Haacke r i fe r i sce che u n elefante asiatico d i c i rca A3 a n n i , 
appartenente a l G ia rd ino zoologico d i F rancofo r t e , m a n g i a t u t t i i g i o r n i 8 K g . d i crusca, 
8 K g . d i pane d i segala, 2 K g . d i r i so e 25 K g . d i f i eno , senza tener conto del la pagl ia 
che f o r m a i l suo g iac ig l io e che esso d i v o r a i n g r a n par te e delle gh io t tone r i e che g l i 
vengono of fe r te da i v i s i t a t o r i de l lo s t a b i l i m e n t o i n f o r m a d i pane bianco e nero , d i 
zucchero, d i f r u t t a e d i a l t r e cose c o n s i m i l i . L o stesso an ima le beve o g n i g i o r n o 
26 secchie piene d 'acqua. Le coppie d i e le fan t i tenute i n s c h i a v i t ù si accoppiano abba
stanza sovente, m a spesso senza a lcun r i su l t a to . I nos t r i giganteschi probosc ida t i vanno 
soggetti a va r i e ma la t t i e e soggiaciono sovente a disgrazia i m p r o v v i s a . I ve t e r ina r i 
non riescono quasi m a i a gua r i r e g l i e l e fan t i a m m a l a t i , ed è m o l t o d i f f i c i l e ev i ta r l o ro 
le disgrazie. I m e d i c a m e n t i o r d i n a r i f anno poch iss imo effet to sugl i i n d i v i d u i a m m a l a t i , 

come r i su l t a da l l ' e sempio seguente: U n elefante che so f f r i va d i st i t ichezza prese ne l 
corso d i 4 0 g i o r n i : A l i b b r e d i aloe, 4 l i b b r a e 5 oncie d i ca lomelano , 5 l i b b r e d i o l io 
di r i c ino , 42 l i b b r e d i b u r r o e 5 l i b b r e d i o l i o d i l i n o che d e t e r m i n ò finalmente l ' e f fe t to 
desiderato. F r a le disgrazie d i cu i ho pa r l a to p i ù sopra n o n c i t e r ò i l caso avvenuto 
all'elefante d i u n g i a r d i n o zoologico del la German ia , i l quale , n o n vo lendo p i ù alzarsi 
da terra , v i f u cost re t to col la fo rza e m o r ì appiccato duran te l 'operazione. D i r ò invece 
che g l i e le fant i possono soffocare m a n g i a n d o le rape e le barbabie to le p i ù grosse, 
come accadde parecchie vo l t e , e che u n negoziante d i a n i m a l i perdet te t r e i n d i v i d u i 
giovani a i q u a l i i t o p i avevano ros ica to le p ian te dei p ied i m e n t r e erano ancora v i v i . 

La carne del l 'e lefante a f r i cano ha i l sapore del la carne d i bue, ma è assai p i ù 
ibrosa e coriacea d i ques ta ; i l grasso è d i co lo r b ianco-g r ig ias t ro , leggermente g r a 
z i o s o , e p iu t tos to grossolano; si coagula con m o l t a f a c i l i t à ; i n f a t t i a l la t empera tu ra 
l i 25° Celsius i n c o m i n c i a g ià a condensarsi i n una massa abbastanza salda. Così 
almeno r i fer isce H e u g l i n , i l quale d a p p r i m a Io a s s a g g i ò fresco e p i ù t a r d i condensato, 
trovandolo sempre sapor i t i s s imo . Dopo A o re d i co t tu ra u n pezzo d i carne, t o l to da 
uno dei p iedi a n t e r i o r i , f o r n ì u n b r o d o eccellente ed u n lesso gustoso quanto m a i . 
Invece i l Selous considera i l piede del l 'e lefante come u n cibo assolutamente ins ip ido , 
ma loda m o l t o i l cuore a r ros t i t o a i f e r r i su l carbone, dicendo che costituisce una delle 
migl ior i gh io t toner ie d i cu i possano godere i caccia tor i n e l l ' A f r i c a m e r i d i o n a l e ; anche 
la carne che si p rende presso la radice del la proboscide e sul la testa, v ic ino agli occhi , 
è gustosissima, m a bisogna fa r l a cuocere per m o l t o t empo . Sir Emerson Tennent 
decanta la l i ngua del l 'e lefante come u n man ica re t to p re l iba to ; i l Corse rende giust iz ia 
alla proboscide a r ros t i t a ne l ia cenere. I n e g r i tagl iano t u t t i i musco l i i n lunghe striscie 
e fanno seccare queste u l t i m e al sole o a l f u o c o ; p r i m a d i usarle le sminuzzano per 
modo da f o r m a r n e una po lvere grossolana che mescolano al le l o r o sempl ic i v ivande . 
Nelle caccie pra t ica te dai N j a m - N j a m qua lchevol ta soccombono t an t i e lefant i che 
bastano a p rovvedere la carne per v a r i mes i ag l i ab i t an t i d i parecchi v i l l agg i . « N o n 
di rado », dice lo S c h w e i n f u r t h , « m i accadde d i vedere ce r t i ind igen i i qua l i r i t o r n a 
vano alle l o r o capanne p o r t a n d o nel le braccia u n fascio d i legna da a rdere ; a lmeno 
così credevo; essi recavano invece la l o r o par te d i carne d i elefante, la quale, essendo 
tagliata i n striscie lungh i s s ime e prosciugata su l fuoco , pareva p r o p r i o legno secco » . 

L'elefante esercita una par te i m p o r t a n t i s s i m a ne l commerc io mondia le a cagione 
dell 'avorio che si r i cava dal le sue zanne. A b b i a m o g i à pa r l a to delle zanne a l p r i n 

cipio della nostra l unga esposizione i n t o r n o a questo colossale proboscidato . N o n 
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conosciamo la q u a n t i t à precisa d i avor io d i M a m m u d che viene por ta ta annualmente in 
commerc io ; tu t tavia , secondo i l Westendarp, 7,o del la q u a n t i t à complessiva sarebbero 
i n u t i l i ne l l ' indus t r ia e sol i 3 / 1 0

 v i t roverebbero un 'appl icazione uti le e p rodu t t i va . Negli 
ann i compresi f r a i l 1879 e i l 1883 la q u a n t i t à totale d i avor io proveniente da tutte le 
specie d i elefanti v iven t i comparsa annualmente sui mercat i non avrebbe m a i superato 
i l peso d i 868,000 K g . Di questi 868,000 K g . , 2000 Kg . spettano alle isole d i Ceylon 
e d i Sumatra , 7000 Kg. a l l ' Ind ia transgangetica, 11 ,000 Kg . a l l ' I nd i a cisgangetica e 
848,000 Kg . a l l 'A f r i c a . Nell 'esportazione afr icana la costa occidentale c o n t r i b u ì per 
mezzo d i 284,000 Kg . d i a v o r i o ; la costa orientale e la costa set tentr ionale ne forni rono 
564 ,000 K g . ; le singole reg ion i de l l 'Af r i ca par teciparono al l 'esportazione dell 'avorio 
nelle p roporz ion i seguenti : la Senegambia e la Guinea superiore ne f o r n i r o n o 19,000 Kg., 
i l Niger e i l B i n n é 89,000 K g . , i l Camerun e i l Gabun 64 ,000 K g . , i l Congo 86,000 Kg., 
i l Benzuela 26 ,000 Kg. , l ' A f r i c a mer id iona le 29 ,000 K g . , i l Mozambico 142 ,000 Kg. , lo 
Zanzibar 196,000 Kg. , l 'Abiss inia e i l paese dei Somal i 26 ,000 K g . , l 'Eg i t to e la Tr ipo-
l i tan ia 171,000 Kg . Le continue agi tazioni de l l 'Af r i ca se t tentr ionale-or ienta le e del
l ' A f r i c a or ientale , i cambiament i avvenut i nelle s tazioni e nelle l inee p r inc ipa l i del 
commerc io e la d is t ruzione degli elefanti hanno scemato d i m o l t o l 'esportazione del
l ' avor io dal continente nero. I n f a t t i , sebbene nel 1889 i l Congo fornisse una quan t i t à 
d i avor io che superava quel la degli ann i precedenti nel peso d i 48 ,000 K g . , lo Zanzibar 
ne fo rn iva 86 ,000 K g . d i meno, per cui l 'esportazione proveniente d a l l ' A f r i c a mer i 
dionale era d i m i n u i t a d i ben 25 ,000 Kg . Nel 1889 l 'Europa r icevet te 100,000 Kg. di 
avor io d i meno degli ann i precedenti . 

Negl i u l t i m i 50 ann i trascorsi i l valore de l l ' avor io f u p i ù che raddoppia to . Quan
tunque l 'aumento del suo prezzo fosse ancora i r regolare e variasse improvvisamente 
in m o d o inaspettato, possiamo s tab i l i rne l ' andatura nel m o d o seguente: f r a i l 1840 e 
i l 1850 u n K g . d i avor io costava L . 13 ,75; f r a i l 1850 e i l 1 8 6 0 i l suo prezzo era già 
sal i to a L . 1 8 , 7 5 ; f r a i l 1860 e i l 1870 a u m e n t ò a L . 1 9 , 5 0 ; f r a i l 1870 e i l 1880 sali 
a L . 2 8 , 7 5 ; f r a i l 1880 e i l 1890 finalmente giunse a L . 30 ,50 . « I l prezzo delle zanne », 
dice i l Westendarp, « è de terminato da l l o r o peso e dal la l o ro q u a l i t à . At tualmente le 
zanne p i ù piccole, del peso d i circa 1 K g . , rugose e dure , costano circa L . 6,25 al chilo-
g r a m m a ; invece le grosse zanne in ta t te , sane e m o l l i , del peso d i 50 K g . , costano 
L . 37 ,50 i l Kg . Fra i l 1879 e 1883 i l consumo medio de l l ' avor io a m m o n t ò a 838,000Kg. 
a l l ' anno ; d i questi , 19 ,000 Kg . f u r o n o adoperat i nella Cina, 123 ,000 K g . nelle Indie, 
112 ,000 K g . i n Amer ica e 535,000 Kg . i n Europa. L ' a v o r i o lavora to i n Europa fu 
così d i s t r i b u i t o : 214 ,000 K g . se rv i rono per fa r m a n i c h i d i c o l t e l l i ; 138 ,000 Kg. ven
nero t r a s fo rma t i i n pe t t in i ; 112 ,000 K g . i n tastiere e 42 ,000 K g . i n palle da bigliardo. 

« Per c iò che r iguarda la s t ru t tu ra in te rna delle zanne », cont inua i l Westendarp, 
« l ' avo r io si dist ingue anzi tu t to i n avorio molle e i n avorio duro. L ' a v o r i o mol le , detto 

anche avor io m o r t o o avor io denso, è bianco e fino e proviene da l l 'Eg i t to , dallo Zan
z ibar e da l Mozambico, vale a d i re dal la parte or ientale d e l l ' A f r i c a . Esso è particolarmente 
adatto alla fabbr icazione delle tastiere, dei p e t t i n i e delle palle da b ig l i a rdo . L'avorio 

du ro , chiamato pure avor io v i v o , t rasparente o v i t r e o , p rov iene soltanto dalla costa 
occidentale d e l l ' A f r i c a ; i l Gabun e i l Congo forn iscono le q u a l i t à p i ù fine, i l Niger ed 

a l t re regioni le meno fine, e questo avor io serve per fa re m a n i c h i d i co l te l l i , intarsi 
d 'ogn i sorta, impugna tu re d i bastoni e d i o m b r e l l i , coper t ine da l i b r i e da spazzole, 

ventag l i , ecc. ». E p i ù o l t r e : « L ' avor io provenien te dai conf ine p i ù settentrionale della 

regione che lo fornisce é i l p i ù grossolano d i t u t t i ed ha u n prezzo i n f i m o ; lo slesso 
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si p u ò d i r e r i g u a r d o a l l ' avo r io che ci m a n d a n o g l i i n d i g e n i delle r eg ion i che ne l i m i 
tano l 'area d i p roduz ione verso mezzog iorno I paesi p i ù a l t i e asciut t i e p i ù l on t an i 
dal l ' equatore fo rn i scono l ' a v o r i o grossolano, d i q u a l i t à i n f e r i o r e ; l ' avo r io f i no e t raspa
rente v iene dal le r e g i o n i basse e u m i d e . I l Gabun fornisce i l cosidetto avor io verde, 
f in iss imo e t r a spa ren te ; la Senegambia e i l paese dei Damara esportano invece la qua
lità d i avo r io p i ù grossolana » . U n ' a l t r a d i f fe renza i m p o r t a n t e consiste nel colore del 
cemento che r i cop re le zanne. Le zanne p r o v e n i e n t i dal la costa or ien ta le d e l l ' A f r i c a 
sono chiare , b ianche, g ia l lognole o g i a l l o - p a g l i a r i n e ; quel le i m p o r t a t e dalla costa occ i 
dentale, da l la Guinea i n f e r i o r e , sono quasi tu t te scure, d i color cannel la , bruno-castagne 
e ta lora anche b r u n o - n e r e ; quel le de l la Guinea super iore t o rnano ad essere gial le e 
quelle del Niger si d i s t inguono pe l l o r o colore b ianco-g ia l lo o pag l i a r ino , quel le del 
Senegal hanno u n cemento g r i g i o - c h i a r o . 

I I n u m e r o degl i e le fant i a f r i can i che debbono soggiacere annua lmente per m a n 
dare sul merca to mond ia l e 848 ,000 K g . d i avo r io dev'essere assai considerevole e 
f u oggetto d i m o l t e discussioni . N o n è possibi le s tab i l i re questo n u m e r o n e m m e n o 
approssimat ivamente . Siccome i l n u m e r o del le zanne strappate t u t t i g l i ann i agl i 
elefanti è i g n o t o , per ca lcolar lo c o n v e r r à pesare le zanne d i tu t te le grandezze, 
appartenenti a m o l t i s s i m i i n d i v i d u i e s t ab i l i r e u n peso med io che si possa applicare 
a tutte. Secondo i l W e s t e n d a r p , questo peso med io si potrebbe considerare come 
equivalente a 6,5 K g . ; p e r c i ò g l i e le fan t i a f r i can i p r i v a t i annua lmente delle lo ro 
zanne sarebbero 65 ,000 . Fondandos i sulle osservazioni fatte nel la costa occidentale 
de l l 'Afr ica , i l Pechuel-Loesche s t a b i l ì i l peso m e d i o d i una zanna come equivalente 
a 8,15 K g . ; secondo questo dato i l n u m e r o degl i e lefant i uccisi annualmente n e l 
l 'Afr ica sarebbe d i 52 ,000 . Ma la magg io re i m p o r t a n z a spetta ai ragguagl i d i P Hesse, 
r i f e r i t i da l Noack, p o i c h é Hesse ebbe occasione d i esaminare nel corso d i parecchi 
anni 30 ,000 zanne d i e le fan t i che ven ivano por ta te i n c o m m e r c i o ancora greggie. 
Egli considera i l peso med io d i queste zanne come equivalente a 9 K g . : g l i ele
fanti uccisi n e l l ' A f r i c a sarebbero dunque 47 ,000 a l l ' anno . Facendo una media f r a 
le tre c i f r e suddette, r i su l t a che l ' a v o r i o esportato t u t t i g l i ann i d a l l ' A f r i c a proviene 
da 55,000 e le fan t i , ammet t endo che ognuno d i essi abbia due zanne, c iò che n o n 
accade sempre come abb iamo veduto p i ù sopra . T u t t a v i a , le osservazioni d i Hesse ci 
forni rono a l t r i r agguag l i assai i m p o r t a n t i : i n passato i l peso med io d i una zanna era 
più considerevole d i c iò che n o n sia o r a ; i n f a t t i , m e n t r e ne l 1 8 8 1 a m m o n t a v a ancora 
a 10,2 K g . , nel 1886 era disceso a 7,6 K g . I n questo f r a t t e m p o i l n u m e r o delle zanne 
piccole, del peso d i 4,5 K g . e anche meno , a m m o n t ò assai r i spet to a quel lo c o m 
plessivo delle zanne stesse: i n f a t t i , ne l 1 8 8 1 , le zanne piccole erano i n n u m e r o d i 
37 per 100 , m a nel 1 8 8 6 questa c i f r a era g i à sal i ta a 55 per 100 . Ciò d imos t r e 
rebbe che g l i e lefant i a d u l t i , a r m a t i d i zanne robuste , n o n si lasciano p i ù cat turare 
con tanta fac i l i t à , quando n o n si vog l i a ammet t e r e che lo s f ru t t amento d i contrade 
ancora poco esplorate fo rn i sca u n m a g g i o r cont ingente d i i n d i v i d u i g iovan i . 

Per vero d i r e le s t e rmina te s o l i t u d i n i d e l l ' A f r i c a sono ancora percorse da n u m e 
rose schiere d i e l e f an t i , m a l ' u o m o che le ins id ia ne d iminu i sce cont inuamente i l 
numero. Gl i e lefant i a f r i c a n i sono des t ina t i a scompar i re dalla schiera degli esseri 
viventi che popo lano la t e r ra tanto a n o r d quanto a s u d , cosi ad or iente come 

ad occidente de l cont inen te nero . 
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PEBISSODATTILI (PERKSODACTYLA) 

Come quel lo dei p robosc ida t i , l ' o r d i n e dei per i s soda t t i l i contiene sol tanto i pocm 
avanzi d i una schiera d i a n i m a l i an t icamente r i cch i ss ima d i f o r m e e d i i n d i v i d u i ; g l i 
an imal i che v i sono compres i sono t u t t i grossi e c a m m i n a n o appoggiandosi sulle d i ta 
fornite d i zocco l i ; i l d i t o che cor r i sponde a l terzo d i t o degl i a n i m a l i p r o v v e d u t i d i 
cinque di ta è sempre assai p i ù sv i luppa to e p i ù robus to d i t u t t i g l i a l t r i . Ne i caval l i è 
perfino l 'un ico che sia sv i luppa to . L a den ta tu ra dei per i ssodat t i l i si d is t ingue per la 
piccolezza o per la mancanza de i c a n i n i e pe i t u b e r c o l i dei den t i m o l a r i , col legat i da 
sporgenze apposi te ; ambedue le mascelle sono f o r n i t e d i dent i i n c i s i v i . Nel lo sche
letro manca sempre la c lavicola e nel le viscere la c is t i fe l lea . Lo s tomaco è sempre 

semplice. 
Le specie d i per i s soda t t i l i conosciute sono circa 2 5 ; esse sono diffuse per tu t t a la 

terra ad eccezione de l l 'Aus t r a l i a e si d i v i d o n o i n qua t t ro f a m i g l i e d i s t in te , che sono : 
quella degl i e q u i n i f o r n i t i d i u n d i to solo, quel la dei t a p i r i p r o v v e d u t i an t e r io rmen te 
di quat t ro e pos t e r io rmen te d i t re d i t a , que l la dei r i n o c e r o n t i f o r n i t i d i t re d i t a e 
quella degl i i r a c i p r o v v e d u t i a n t e r i o r m e n t e d i qua t t ro e pos te r io rmente d i t re di ta . 
Siccome queste q u a t t r o f a m i g l i e n o n sono m o l t o a f f i n i f r a l o r o , neppure ne l m o d o d i 
vivere, n o n è possibile descr iver le compless ivamente , tu t te i n una v o l t a . 

Tu t t i g l i E Q U I N I (Equidae) v i v e n t i cost i tuiscono u n g ruppo de l imi t a to con tanta 
esattezza e si r assomig l iano t an to che l i d o b b i a m o r i u n i r e i n u n solo ed unico genere. 

I CAVALLI (Equus) si distinguono per la mole mediocre, pel leggiadro aspetto 
del corpo, per g l i a r t i r e l a t ivamen te r o b u s t i e per la testa magra e al lungata, f o r n i t a 
di occhi g r and i e v i v a c i , d i orecchi aguzzi , m o b i l i e d i grandezza media , e finalmente 
di nar ic i m o l t o aperte . 11 col lo è grosso e muscoloso, i l corpo tondeggiante e carnoso, 
i l pelo m o r b i d o e cor to , m a fitto e sp iana to ; sul la nuca e sul la coda si al lunga a guisa 
di cr iniera . L ' u n i c o d i t o coper to d i zoccolo d i cu i sono p r o v v e d u t i i p ied i basta a 
distinguere i caval l i da t u t t i g l i a l t r i pe r i s soda t t i l i . La denta tura contiene sopra e sotto, 
d'ambo le pa r t i delle mascelle, 3 i n c i s i v i , 6 m o l a r i l u n g h i e quadr i l a t e ra l i con r i p i e 
gature dello smal to c i r convo lu t e sul la corona ed un piccolo canino uncinato che ha 
la fo rma d i u n cono t ronco e qua lchevo l ta p u ò anche mancare . Lo scheletro si dist ingue 
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per la lunghezza del cranio, d i cu i u n solo terzo costituisce la scatola craniana, mentre 
g l i a l t r i due terz i spettano alla parte facciale. La par te toracica del la colonna ver te
brale contiene 16 vertebre, la parte lombare ne annovera 8 e i l sacro 5; i l numero 
delle vertebre caudali p u ò salire fino a 2 1 . Per c iò che r igua rda g l i o rgan i digerent i 
mer i ta d i essere notato l'esofago stret to, d i cui lo sbocco nel lo stomaco è f o r n i t o d i 
una valvola . Lo stomaco stesso è u n semplice sacco ind iv i so , p iu t tos to piccolo e di 
f o r m a ovale. 

La p r i m a area d i di f fusione occupata ne i t e m p i r e m o t i da i cava l l i , d i cu i t rov iamo 
per la p r i m a vol ta g l i avanzi negl i s t ra t i dell 'epoca te rz iar ia , comprendeva la maggior 
parte del l ' emisfero settentrionale. La scomparsa dei caval l i selvat ici da l l 'Europa non 
è mol to an t ica ; i n f a t t i , secondo i ragguagl i raccol t i da V. Hehn , ne l secolo x v i questi 
an ima l i sarebbero stati ancora abbastanza numeros i anche nelle p a r t i occidental i del
l 'Europa; at tualmente essi si aggirano ancora i n schiere numeros iss ime nelle alle 
steppe, nelle montagne dell 'Asia e de l l 'Af r i ca . I n Amer ica , dove g i à erano es t in t i , to r 
narono a r inse lva t i ch i r s i ; anche l 'Aus t ra l i a annovera u n discreto n u m e r o d i cavalli 
r in se lva t i ch i t i . I caval l i si nu t rono d i erba, d i ve rdure e d i a l t re sostanze vegetal i ; in 
s c h i a v i t ù hanno impara to a mangiare anche d ivers i c ib i a n i m a l i , come ca rne , pesce 
e locuste. 

T u t t i i caval l i sono a n i m a l i v ivac i s s imi , a l l eg r i e i n t e l l i g e n t i ; i l o r o m o v i m e n t i 
hanno un'eleganza ed una grazia al tu t to par t ico lare . L ' anda tu ra o r d i n a r i a delle specie 
che menano v i ta l ibera è u n t ro t to p iu t tos to r ap ido ; la corsa consiste i n u n galoppo 
re la t ivamente leggero. Essi to l lerano benissimo g l i a l t r i a n i m a l i p u r c h é n o n facciano 
lo ro a lcun male, ma scansano con m o l t a cura l ' u o m o e i c a r n i v o r i m a g g i o r i ; tu t tav ia in 
caso d i bisogno si d i fendono accanitamente coi m o r s i e coi calci . La l o r o mol t ip l icaz ione 
è scarsa. Dopo una lunga gravidanza la f e m m i n a partor isce u n solo nato. 

L ' u o m o ha soggiogato a lmeno due o fors 'anche t r e specie d i questa f a m i g l i a . La 
s tor ia e la leggenda sono mute per c iò che r igua rda i l t empo i n cui i cava l l i vennero 
t r a s fo rma t i p r i m i e r a m e n t e i n an ima l i domest ic i e n o n ci dicono neppure i l luogo in cui 
f u r o n o addomesticat i i p r i m i cava l l i . D a p p r i m a si credeva che la conquista del cavallo 
spettasse per d i r i t t o alle popolaz ioni de l l 'As ia centrale ; m a p i ù t a r d i , dopo u n lungo ed 
accurato paragone dei res t i appar tenent i ai caval l i dell 'epoca d i luv ia l e colle ossa cor
r i sponden t i del nost ro cavallo, i l N e h r i n g si credette autor izzato a conchiudere che 
anche g l i ab i t an t i semi-selvaggi de l l 'Europa centrale avessero g i à t r a s fo rma to i n quei 
t e m p i an t ich iss imi i l cavallo i n u n an imale domest ico . Tu t t av i a non abb iamo nessun 
dato preciso che ci possa indicare i t e m p i i n cui fossero addomest ica t i i p r i m i cavalli 
e i popo l i che si occuparono per la p r i m a vo l ta d i c i ò . 

« I m o n u m e n t i de l l ' ant ico Egit to », dice i l Dumichen , m i o dot to amico , « presen
tano mo l t e i m m a g i n i d i cava l l i le qua l i p e r ò n o n r isa lgono a i t e m p i che precedettero i l 
nuovo Regno, vale a d i re n o n sono an t e r i o r i al x v m o al x v n secolo antecedente alla 
nost ra è r a volgare . Col p r i n c i p i o del nuovo Regno, a l l o r c h é g l i Egizi ebbero scosso i l 
giogo degli l lyksos del l 'Asia i qua l i d o m i n a r o n o ne l l 'Eg i t to per circa cinquecento anni , 
le i m m a g i n i e le i sc r iz ion i d i cui sono adorn i i m o n u m e n t i ci d à n n o m o l t i ragguagli 
i n t o r n o all 'uso del cavallo presso g l i an t i ch i ab i t an t i della val le del N i l o . Tu t t av ia io 
non credo per nu l l a che i l cavallo fosse u n animale ignoto agl i an t i ch i Egiz i p r i m a del 
x v i n secolo, sebbene i m o n u m e n t i egiziani n o n ne facciano cenno, p e r c h è finora nes
suno r i u s c ì a scoprire u n m o n u m e n t o dei t e m p i p i ù an t i ch i . L'asserzione d i Ebers i l 
quale dice senz 'a l t ro : « Non c 'è dubbio che questo an imale sia stato i m p o r t a t o i n 
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Egi t to dagl i Hyksos », n o n m i pare d imos t r a t a . Invece per conto m i o sono p ienamente 
d'accordo co l Ghabas, secondo cu i que i b a r b a r i n o n av rebbero posseduto n è cava l l i n è 
carrozze, m e n t r e invece g l i a n t i c h i Eg iz i conoscevano senza d u b b i o i l caval lo p r i m a d i 
essere assoggettati a l la dominaz ione degl i Hyksos , p o i c h é le ope raz ion i necessarie per 
addomesticare i l caval lo ed insegnarg l i a t i r a r e i l ca r ro e la carrozza d i m o s t r a n o che 
i l nos t ro in te l l igente an imale doveva g i à t r o v a r s i da m o l t o t empo nel paese dei F a r a o n i . 
Dal secolo x v n i n p o i i l caval lo venne adoperato a preferenza dagl i Egiz i neg l i usi 
della guerra . G l i eserci t i egiz iani de l n u o v o Regno acquistano u n aspetto a l t u t t o 
diverso. Mentre i m o n u m e n t i de l Regno an t ico c i rappresentano sol tanto del le t r uppe 
di pedoni a r m a t i d i a r m i pesanti e leggiere, co l l ' andare del t e m p o , compa iono sempre 
p iù spesso nelle a rma te egiziane i g r a n d i c a r r i da gue r ra t i r a t i da i cava l l i , i q u a l i anz i 
esercitano la par te p r inc ipa l e nel le imprese guerresche d i cui le conquiste s i estesero 
perf ino ne l cuore de l l 'As ia v i c ina , ne i paesi de l l 'Euf ra t e e del T i g r i . Questa app l i ca 
zione del cavallo e del car ro negl i us i del la guerra è forse la sola cosa che f u inse
gnata realmente agl i Egiz i da i p o p o l i pas tor i de l l 'As ia , cos ì f a m i g l i a r i col caval lo , m a 
non g i à dagl i Hyksos, i qua l i erano u n popo lo d i pas to r i , b a r b a r i , a l l u t t o i n d i 
pendenti dal le a l t re popo laz ion i d e l l ' A s i a . Ma i l caval lo n o n era adoperato s o l 
tanto negl i usi del la guer ra , p o i c h é m o l t e i s c r i z ion i attestano senza a lcun dubb io che 
g l i an t ich i Egizi sapevano anche t r a r n e p a r t i t o ne l l ' economia domest ica e ne i l a v o r i 
annessi a l l ' ag r i co l tu ra . I n f a t t i , l 'Eg iz i ano agiato si reca a v is i ta re i l suo castello a 
cava l lo ; lo adopera la rgamente ne i suoi v i a g g i ; una m u t a d i cava l l i rappresenta 
l 'emblema d e l l ' a g r i c o l t u r a ; i l contad ino se ne serve per « f a r g l i t i r a r e l ' a ra t ro » , ecc. 
Insomma, mol t i s s ime i m m a g i n i attestano che i l nos t ro nob i l e an imale domest ico e da 
lavoro era g i à conosciuto e adoperato i n v a r i m o d i dag l i a b i t a n t i de l l ' an t ico Egi t to ». 

A l l ' i n f u o r i d i q u e l l i che possiamo r icavare da i m o n u m e n t i de l l ' an t ico Eg i t t o , 
abbiamo poch i ss imi ragguagl i i n t o r n o al l 'uso p r i m i t i v o del caval lo presso i p o p o l i d e l 
l ' an t i ch i t à . A m m e t t i a m o , m a senza po te r lo d imos t r a re , che i l caval lo era g ià cono
sciuto e adoperato nel la Cina e n e l l ' I n d i a press'a poco nel lo stesso per iodo d i t empo 
in cui g l i Egiz i se ne se rv ivano come d i u n an imale domes t i co ; t r o v a m m o i suoi 
avanzi nelle pa laf i t te del la Svizzera, p r o v e n i e n t i dall 'epoca della p ie t ra , m a n o n s iamo 
in grado d i precisare i l t empo a cu i r i sa lgono quest i avanzi . 

Nelle steppe dell'Europa meridionale-orientale si aggirano ancora oggidì numerose 
schiere d i cava l l i i q u a l i sono considera t i da m o l t i come i p r o g e n i t o r i se lvat ic i de l 
nostro an imale domest ico e da a l t r i invece come i d iscendent i r i n se lva t i ch i t i d i esso. 
Questi cava l l i , ch i ama t i T A R P A N I , hanno tu t te le p r o p r i e t à degli a n i m a l i selvat ic i p r o 
pr iamente de t t i e vengono considera t i come ta l i da i T a r t a r i e dai Cosacchi. I l T A R P A N O 

è un piccolo caval lo f o r n i t o d i gambe so t t i l i ma robuste e p rovvedu te d i l u n g h i ta rs i , 
di col lo p iu t tos to lungo e sott i le , d i testa re la t ivamente grossa, con f r o n t e ben arcuata, 
di orecchi aguzzi r i v o l t i a l lo innanz i , e d i p icco l i occhi v ivac i , p i e n i d i fuoco e d i m a l i 
g n i t à . Nell 'estate i l pelame è fitto, cor to , ondu la to p r i n c i p a l m e n t e nel la par te poste
r iore del corpo dove si p u ò d i re quasi crespo. D ' inve rno invece è lungo , f o l t o , d u r o , 
specialmente sul men to dove f o r m a quasi una barba ; la c r in i e r a è breve, fitta, a r r u f 
fata e increspata; la coda è d i media lunghezza. La t i n t a p r e d o m i n a n t e de l l ' ab i to est ivo 
è b r u n o - f u l v a , u n i f o r m e , b runo -g i a l l ogno l a o g i a l l o - i s a b e l l a ; d ' i n v e r n o i pe l i si 
r i schiarano a lquanto e t a lo ra d iventano i n t i e r amen te b ianch i ; la c r in i e r a e i pe l i 
del la coda hanno colore scuro u n i f o r m e . I m o r e l l i sono r a r i , i pezzati n o n esistono 

4 — BREHM, Animali. Voi. I I I . 
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I p r i m i ragguagli i n to rno al T A R P A N O c i sono r i f e r i t i da S. Got t l ieb G m e l i n e si 
fondano sulle osservazioni raccolte dal suddetto autore ne l l ' anno 4769 ; i l Pallas com
pleta questi ragguagli , che del resto sono abbastanza concord i f r a l o r o . « Una ventina 
d ' ann i fa », dice lo Gmel in , « i d i n t o r n i d i Woronesh erano ancora abbastanza popo
la t i d i caval l i selvat ic i ; ma siccome questi a n i m a l i recavano g r a v i dann i agl i i n d i 
geni , essi l i cacciarono nelle pa r t i p iù in terne delle steppe, dis truggendone la maggior 
parte ». 11 m i o collega riferisce ino l t r e che, avendo inteso annunziare dagl i indigeni 
la presenza d i una schiera d i t a rpan i poco discosta, si p r e p a r ò subi to alla caccia; 
recatosi presso la piccola c i t tà d i Bobrowsk vide realmente una cavalla russa circon
data da m o l t i a l t r i cava l l i ; i cacciatori non tardarono ad uccidere due f e m m i n e e lo 
stallone che guidava la schiera; p iù t a rd i s ' impadron i rono pure d i u n puledro vivo. 
Anche i l Pallas considera i l tarpano come u n cavallo genuino. « P r i m a d i t u t to », dice 
egl i , << s t a b i l i r ò che i cavall i selvatici che si aggirano nelle steppe d i Jaikisch e del Don, 
come quel l i del Baraba, non sono a l t ro che discendenti r i n se lva t i ch i t i dei caval l i chir-
ghisi e ca lmucchi , oppure s ta l loni appartenenti ai popol i d i pas tor i e che si accoppiarono 
con delle giumente estranee, probabi lmente staccatesi dai b r anch i a cu i appartene
vano ». Invece i l Radde considera la cosa i n modo assai diverso e m i scrive quanto 
segue: « Poco dopo i l 1850, nelle regioni che si t rovano a or iente de l t e r r i t o r i o infe
r i o r e del Dnjeper, veniva chiamato tarpano u n cavallo d i color b r u n o , n o n m o l t o grosso, 
m a tozzo, f o r n i t o d i testa grossa, con muso alquanto arcuato. Esso non v i era consi
derato come u n cavallo r inse lva t ichi to , m a veramente selvatico. I s ignor i Vasell, pro
p r i e t a r i d i grandiss imi f o n d i nel t e r r i t o r i o in fe r io re del Dnjeper e degni della fiducia 
p i ù completa, accertavano che le piccole schiere d i questi a n i m a l i si trattengono 
nelle steppe dove l ' uomo d à loro la caccia. Ta l i ragguagl i m i f u r o n o confe rmat i più 
t a rd i dai due svizzeri Merz e F i l ibe r t , s t ab i l i t i nel podere d i A t i m a n a i , sul mare d i Azof, 
a poca distanza dalla f iorente colonia dei Mennon i t i e dei Wur temberghes i . Anche qui 
g l i ind igeni e i coloni s t ab i l i t i nel paese considerano i l nost ro caval lo come u n animale 
selvatico: per conto m i o , credo che abbiano ragione ». 

Riguardo al modo d i v ivere r i f e r i r ò quanto segue. I l tarpano è sempre r i un i t o in 
schiere che annoverano parecchie centinaia d i i n d i v i d u i . I n generale la schiera p r i n 
cipale si d iv ide i n v a r i b ranch i p iù p iccol i , o, per cos ì d i r e , i n tante f a mi g l i e guidate 
da uno stallone. Queste schiere abitano le steppe aperte ed elevate, m i g r a n d o da un 
luogo a l l ' a l t ro , generalmente contro la direzione del vento . Sono sommamente attente 
e p ruden t i , guardano sempre i n t o r n o colla testa al ta , aguzzano g l i orecchi , aprono 
le na r i c i e avver tono quasi sempre i l per icolo che le minaccia abbastanza i n tempo 
per r iusc i re a sfuggir lo . Lo stallone è i l capo assoluto del b ranco . Esso provvede alla 
sua sicurezza, ma non to l lera la p i ù piccola i r r e g o l a r i t à ne l contegno degl i ind iv idu i 
a f f ida t i alla sua protezione. Scaccia i maschi p i ù g iovan i e l i costr inge a seguire la 
schiera maggiore ad una rispettosa distanza, finché n o n siano r i u s c i t i a conquistare 
alcune f e m m i n e colle lusinghe o colla forza . Appena la schiera avver te a l c u n c h é di 
sospetto lo stallone incominc ia a sbuffare muovendo rap idamen te g l i orecchi , si 
avvia i n una certa direzione t ro t tando a testa a l t a ; ni t r isce for temente appena avverte 
i l per icolo , e a l lora tu t ta la schiera g l i corre d ie t ro i n u n galoppo s f renato . Qualche-
vo l t a t u t t i i t a rpan i scompaiono come per forza magnet ica : si sono nascosti in 
qualche p ro fondo infossamento del te r reno e aspettano g l i even t i . G l i s t a l lon i , a rd i t i e 
p r o n t i a qualunque lot ta , non hanno alcuna paura delle fiere. Si avventano a l l ' impaz

zata contro i l u p i con a l t i n i t r i t i e l i a t te r rano colle zampe a n t e r i o r i . Nessuno crede 
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p iù da u n pezzo che s i raccolgano col la testa n e l cen t ro d i u n c i r co lo , t i r a n d o calc i 

colle zampe p o s t e r i o r i . 
G l i a b i t a n t i del le steppe, o t t i m i a l l eva to r i d i cava l l i , t e m o n o i t a r p a n i assai p i ù 

dei l u p i , p e r c h è essi arrecano l o r o sovente g r a v i s s i m i d a n n i . G m e l i n accerta che i t a r 
pani si t r a t t engono v o l e n t i e r i presso i grossi m u c c h i d i f i eno che i c o n t a d i n i russ i 

Tarpano. 1 / 2 5 della grandezza naturale. 

collocano spesso a g r a n d i distanze da i v i l l a g g i , e « si compiac iono tanto d i questo cibo 
che non d i rado due so l i bastano a d i v o r a r e i n una not te u n mucch io in t i e ro » . G m e l i n 
attribuisce a questa abbondanza d i c ibo la l o r o p inguedine e la l o ro leggiadra c o r p o 
ratura tondeggiante . « Ma questo », con t inua lo G m e l i n , « n o n è i l solo danno recato 
dai t a rpan i . G l i s t a l l on i che gu idano le l o r o schiere vanno pazzi del le cavalle russe e 
non trascurano nessuna occasione d i lasciarsele s fuggi re ; quando le hanno soggiogate 

le t rascinano seco ». 
I I t a rpano è m o l t o d i f f i c i l e da addomest icare : pare che n o n possa soppor ta re la 

sch iav i tù . La sua indo le v ivac iss ima e selvaggia e la forza fisica d i cu i lo ha dota to 
la natura ingannano pe r f i no l ' a r te dei M o n g o l i , che sono t u t t i o t t i m i a l l eva to r i d i 

cavalli. « Giuseppe Scha t i lo f f », osserva ancora i l Radde, « r iceve t te verso i l 1 8 6 0 u n 
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t a rpano v ivo e lo m a n d ò al l 'Accademia Reale delle Scienze, d 'onde g l i f u riconsegnato 
dal Brandt . Nelle condiz ion i n o r m a l i della sua v i t a i n istalla questo tarpano si compor
tava benissimo, p u r c h é ricevesse g iorna lmente la sua razione d i f i eno ; m a per tut t i 
g l i a l t r i r ispet t i era un animale lunat ico e capriccioso, che cercava d i morde re chiunque 
e si r ibe l lava al t ra t tamento p iù mi t e . Siccome t u t t i lo consideravano semplicemente 
come un cavallo rinselvatichito, non t a r d ò ad essere regalato ad u n amatore d i cavall i ». 
I l tarpano è inseguito da l l ' uomo con m o l t o accanimento a cagione dei dann i abba
stanza sensibil i che arreca alle schiere d i f e m m i n e l ibere por tandone v i a la maggior 
parte. Lo stallone che guida la schiera costituisce sempre i l pun to d i m i r a dei cac
cia tor i p e r c h è , se esso cade, le f emmine si disperdono i n breve e d iventano preda 

de i cacciatori . 
T u t t i i ragguagli r i f e r i t i f i no ra non r i so lvono per nu l la la quest ione della prove

nienza del cava l lo ; i na tura l i s t i non vanno d'accordo i n t o r n o a c iò . I l contegno del 
tarpano non d imost ra la sua or ig ine p r i m i t i v a , p e r c h è i caval l i r inselvat ichiscono faci l 
mente e in poco tempo, come Io attestano le schiere d i cavall i che popolano le steppe 
de l l 'Amer ica mer id iona le . Diamo lo ro un'occhiata colla guida d i qualche osservatore 
esperto. 

« La città di Buenos Aires ». dice Azara, « fondata nel 4535, venne abbandonata 
p iù t a r d i . Mentre se ne andavano i suoi ab i tan t i non si diedero neppure la pena di 
raccogliere t u t t i i lo ro caval l i . P e r c i ò a lcuni poch i ( 5 - 7 ) r imase ro i nd i e t ro abbando
nati a lo ro stessi. Nel 4580, a l l o r c h é la stessa c i t t à t o r n ò ad essere occupata e abi
tata, v i si t rova rono g ià m o l t i caval l i r inse lva t i ch i t i , r a m p o l l i degli abbandonat i . Nel 
4596 f u permesso a chiunque d i impossessarsi d i quei caval l i e d i servirsene a suo 
talento. Tale è l ' o r ig ine degli i n n u m e r e v o l i b ranch i d i caval l i che si aggirano a 
mezzogiorno del Rio de la Piata ». I C I M A R R O N E S , appel la t ivo sotto cu i sono cono
sciut i questi caval l i , v ivono ora i n quasi tut te le pa r t i delle Pampas, r i u n i t i i n branchi 
numeros i che ta lvol ta annoverano parecchie mig l i a i a d i i n d i v i d u i . Ogni stallone rac
coglie i l maggior n u m e r o d i f e m m i n e che riesce a soggiogare, m a con t inua a vivere 
con queste insieme agl i a l t r i i n d i v i d u i della schiera d i cu i la d i rez ione non è affidata 
a nessun capo speciale. 

I c imarrones molestano e danneggiano l ' u o m o , n o n sol tanto col d ivora re senza 
p ro f i t t o pascoli eccellenti , m a t r av iando anche i caval l i domest ic i . Per f o r t u n a non si 
fanno vedere d i not te . Le strade che sogliono percorrere sono coperte del lo ro sterco 
per la lunghezza d i v a r i c h i l o m e t r i . Non c 'è dubbio che scelgano appun to le strade 
per deporre i l o ro escrementi . E siccome è costume dei cava l l i i l f i u t a re lo sterco di 
a l t r i i n d i v i d u i della lo ro specie e aumentar lo col p r o p r i o , que i m u c c h i d i escrementi 
d iventano ve r i mon t i ce l l i . 1 selvaggi delle Pampas mangiano la carne de l cimarrone 
e sopratut to quel la dei pu l ed r i e delle cavalle. Ne prendono pure m o l t i per addome
s t i ca r l i ; invece g l i Spagnuoli non ne fanno uso. È ra r i s s imo che si p renda u n puledro 
selvatico per d o m a r l o . 

L o Tschudi , che v i a g g i ò nel le Pampas poco dopo i l 1860 , dice quan to segue: 
« Cercheremmo invano, a lmeno i n questa parte delle Pampas, u n carat tere uniforme 
dei cava l l i ; n o n t r o v i a m o a l t ro che u n var io complesso d i f o r m e , d i d imens ion i e di 
c o l o r i . G l i i n d i v i d u i pezzati e a p iù c o l o r i m i parvero m o l t o c o m u n i . Ebbi spesso 
occasione d i osservare mol te centinaia d i cava l l i r aduna t i t u t t i ins ieme, f r a i qua l i cercai 

sempre invano i l t i po dei caval l i delle Pampas, menz iona t i da parecchi v iaggia tor i . La 
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testa, i l co l lo e i l garrese n o n m i f o r n i r o n o nessun p u n t o d i par tenza per t r o v a r e i n 

questi a n i m a l i u n carat tere costante ed u n i f o r m e . N o n nego che ta le cara t tere s i 
possa i n c o n t r a r e forse ne i cava l l i delle Pampas a sud d i Buenos A i r e s ; m a esso 

manca af fa t to i n tu t t e le r eg ion i ch ' io percors i ne i m i e i l u n g h i v i agp i » . 
I cava l l i r i n s e l v a t i c h i t i mancano i n t i e r a m e n t e ne l Paraguay a cagione, suppone i l 

Rengger, d i u n tafano, igno to nelle Pampas d i Buenos Ai res , i l quale depone le sue 

uova ne l l ' ombe l i co sanguinolento de i p u l e d r i e v i p roduce degl i ascessi m o r t a l i . Convien 
notare i n o l t r e che nel le Pampas i l c ibo è assai p i ù abbondante che n o n ne l Paraguay. 
Ma le condiz ion i dei cava l l i che v i v o n o i n q u e s t ' u l t i m o paese sono poco diverse da 
quelle de i cava l l i se lvat ic i d i Buenos Ai res . I c ava l l i de l Paraguay p r e n d o n o i l n o m e 
di M U S T A N G S e sono negle t t i per m o d o che spesso degenerano a f fa t to . Sono d i med ia 
statura, hanno testa grossa, orecchi l u n g h i e grosse a r t i c o l a z i o n i ; so l tanto i l co l lo ed 
i l t ronco presentano una s t r u t t u r a abbastanza regolare . I l m a n t e l l o è breve nell 'estate 
e lungo n e l l ' i n v e r n o ; la c r i n i e r a e la coda sono sempre corte e scarse. 

I caval l i d e l l ' A m e r i c a m e r i d i o n a l e passano t u t t o l ' anno a cielo aper to . Ogni o t to 
g iorni vengono r aduna t i a c c i o c c h é n o n si d isperdano, e a l l o r a r icevono qualche cura , 
po iché si medicano le l o r o fe r i t e , si r i pu l i s cono per bene e se ne spa lma i l corpo con 
sterco d i vacca. D i t r a t t o i n t r a t t o , c i rca o g n i t re a n n i , si t ag l iano ag l i s t a l lon i la c r i 
niera e la coda. Nessuno pensa a l m i g l i o r a m e n t o del la razza. I pascoli sono c a t t i v i ; 
i l suolo è coperto d i una sola q u a l i t à d i erba. I n p r i m a v e r a quest 'erba cresce r i g o g l i o 
samente, m a spesso produce ne i cava l l i una f o r t e d i a r r ea che l i indebol isce a lquanto . 
Nell'estate e ne l l ' au tunno si r i s tab i l i scono e ingrassano m o l t o ; m a i l l o ro benessere 
cessa appena vengono assoggettati a l l a v o r o . L ' i n v e r n o è la stagione peggiore per 
questi a n i m a l i , p o i c h é a l l o r a l ' e rba è appassita e le povere bestie si debbono c o n t e n 
tare degli stel i secchi e s lava t i dal le p ioggie . Questo c ibo r i svegl ia ne l l o r o o r g a 
nismo i l b isogno d i una certa q u a n t i t à d i sale: i n f a t t i essi vanno aggirandosi per 
delle ore nel le saline, leccando av idamente l ' a r g i l l a salata. Se invece mang iano i l 
solito cibo de i cava l l i t enu t i i n scuderia n o n hanno p i ù bisogno d i sale. I cava l l i ben 
nu t r i t i e ben t e n u t i acquistano i n pochi mesi pelo cor to e l uc ido , carne soda, e p o r t a 
mento maestoso. 

« I n g e n e r a l e » , dice i l Rengger, « i cava l l i v i v o n o i n b r a n c h i i n u n t e r r i t o r i o de ter 
minato a l quale si sono avvezzat i fin dal la g i o v e n t ù . Ogni s ta l lone dispone d i 1 2 - 4 8 
giumente che t iene sempre accolte e d i fende dagl i a l t r i s t a l lon i . Se g l i si d à n n o t roppe 
giumente non le protegge p i ù abbastanza. I p u l e d r i v i v o n o col la m a d r e fino a l l ' e t à d i 
tre o qua t t ro a n n i . F i n c h é l i a l la t tano le m a d r i d à n n o l o r o p rova d i u n v i v i s s i m o 
affetto e t a lvo l t a l i d i f endono pe r f ino con t ro i g iaguar i . N o n d i rado debbono pure c o m 
battere colle m u l e , nel le qua l i si r i svegl ia qua lchevol ta una specie d i amore m a t e r n o 
che le induce a derubare u n pu led ro col i 'as tuzia e col la fo rza . I n f a t t i esse g l i o f f r o n o 
le lo ro m a m m e l l e vuote d i lat te p e r c h è v i si a t tacchi , ma , na tu ra lmen te , i l povero 
puledro n o n ta rda a m o r i r e . Quando i cava l l i hanno r agg iun to l ' e t à d i 2 o 3 a n n i , si 
sceglie f r a i g iovan i s t a l lon i un i n d i v i d u o elet to, g l i si a f f idano parecchie cavalle g i o 
vani e lo si avvezza a pascolare con esse i n u n luogo speciale. G l i a l t r i s t a l l on i 
vengono castrat i e r i u n i t i i n b r a n c h i . T u t t i i cava l l i che appar tengono ad u n b ranco 
non si mescolano m a i con que l l i d i u n ' a l t r a schiera e s tanno cos ì s t re t tamente u n i t i 

che riesce d i f f i c i l e separare dagl i a l t r i u n caval lo m e n t r e pascola. Se vengono r i u n i t i 
con a l t r i cava l l i , come accade per esempio quando si r a d u n a n o t u t t i i caval l i d i u n 

podere, sanno r i t r o v a r s i beniss imo anche dopo . L o stal lone ch iama n i t r endo le caval le , 
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g l i a l t r i si cercano a vicenda ed ogni drappel lo r i t o r n a al suo pascolo abi tua le . Più 
d i m i l l e caval l i non hanno bisogno d i u n quar to d 'ora per d iv ide r s i i n p icco l i branchi 
compost i d i 10-30 i n d i v i d u i . Credo d i aver osservato che i caval l i della medes ima mole 
e dello stesso colore si avvezzano p i ù fac i lmente g l i u n i agl i a l t r i che n o n a q u e l l i che 
sono d ivers i . Lo stesso accade, a parer m i o , a i caval l i s t r an ie r i condo t t i da l la Banda 
Orienta i e da l l 'Ent re-Rios , i qua l i si uniscono f r a l o r o , m a n o n si associano agli a l t r i . 
Del resto, t u t t i questi caval l i d imos t rano m o l t o affet to n o n sol tanto a i compagni , ma 
anche ai lo ro pascoli. Ne v i d i m o l t i r i t o rna r e ne l luogo consueto i n cu i v ivevano dalla 
distanza d i 80 ore d i cammino . Tanto p i ù strano è dunque i l f enomeno che talvolta 
accade quando i caval l i lasciano ad u n t ra t to una loca l i t à e se ne vanno da so l i o r i u 
n i t i i n g r u p p i . Ciò avviene sopratut to a l l o r c h é , ad una pro lungata s icc i t à , succede 
a l l ' improvv i so una pioggia persistente, e forse c iò dipende da l t i m o r e della grandine 
che spesso accompagna i p r i m i t e m p o r a l i . 

« 1 sensi d i questi caval l i quasi selvatici paiono assai p i ù f i n i d i q u e l l i dei cavalli 
europei . I l lo ro udi to è finissimo; d i notte si r ive la pe l m o v i m e n t o degl i orecchi 
che percepiscono i l f ruscio p i ù leggero , assolutamente imperce t t ib i l e a l cavaliere. 
Come i n t u t t i i caval l i , la loro vista è piut tosto debole ; m a la v i t a l ibe ra fa lo ro acqui
stare una grande pratica nel discernere g l i oggett i a notevole distanza. L 'o l fa t to l i 
mette i n rappor to con tu t to c iò che l i c i rconda. F iu tano t u t t o c iò d i cu i n o n si ren
dono ragione. Sanno riconoscere con questo senso i l l o ro cavaliere, la bardatura , la 
rimessa i n cui vengono insel la t i , ecc., sanno t rovare i n mezzo alle p a l u d i i luogh i in 
cui i l suolo regge ; t rovano la v ia del pascolo o della stalla nelle tenebre della notte, 
f r a la nebbia p i ù fitta. I buon i caval l i fiutano i l l o r o cavaliere al m o m e n t o i n cu i monta 
i n se l la ; ne v i d i m o l t i i qua l i n o n lo lasciavano salire, o resistevano a l suo comando, 
se n o n por tava un poncio od u n mante l lo s imi l e a que l l i che indossano abitualmente 
g l i u o m i n i che sogliono d o m a r l i e cavalcar l i . Se sono a d o m b r a t i da l la vis ta d i qualche 
oggetto si calmano p i ù faci lmente lasciandol i f iu tare l 'oggetto de l l o r o spavento. Non 
fiutano nu l l a da grande distanza. V i d i r a ramente u n cavallo che odorasse u n gia
guaro alla distanza d i 50 passi e anche meno. Per conseguenza, nel le r eg ion i abitate 
del Paraguay costituiscono la preda p i ù comune d i questa t e r r i b i l e fiera. Al lorché , 
nelle annate m o l t o asciutte, le sorgenti a cui sono avvezzi a dissetarsi si prosciugano, 
essi soccombono alla sete piut tosto d i cercarne a l t re , come fa i l best iame cornuto che 
se ne va i n traccia d'acqua per f ino a 10 ore d i distanza. I l gusto è m o l t o diverso nei 
s ingol i i n d i v i d u i ; a lcuni si avvezzano fac i lmente al cibo del la scuderia, mang iano ogni 
sor ta d i f r u t t a e per f ino carne disseccata, a l t r i invece m u o i o n o d i f ame a n z i c h é toccare 
u n cibo che non sia l 'erba comune. I l ta t to d iventa ottuso fin dal la g i o v e n t ù per la loro 
v i t a a cielo aperto e pel grande to rmen to che v i en lo ro p r o d o t t o dal le zanzare e 
dai t a fan i . 

*.< I l cavallo del Paraguay ha quasi sempre u n ' i n d o l e m i t e e b u o n a ; m a spesso 
degenera i n seguito ai ca t t iv i t r a t t ament i a cui viene assoggettato quando lo si doma. 
Meri ta d i essere notata la sua grande m e m o r i a . Cert i caval l i i q u a l i avevano percorso 
una vo l t a sola la strada che da Vi l l a Real conduce alle Miss ioni , r i t o r n a r o n o da queste 
a V i l l a Real dopo v a r i mesi , pe rcor rendo una distanza d i o l t re 50 m i g l i a . I n complesso 
questi cava l l i vanno soggetti a poche mala t t i e . Quando sono ben n u t r i t i e n o n lavo
rano soverchiamente raggiungono anch'essi l ' e t à media de i cava l l i e u r o p e i ; m a sic

come i n generale mangiano male e sono fo rza t i ad u n l avoro super iore alle l o r o forze, 
si possono considerare come vecchi a l l ' e t à d i 42 a n n i . D ' a l t ronde g l i ab i t an t i del 
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Paraguay n o n s t imano i cava l l i come facc iamo n o i . L i tengono specia lmente per la 
r ip roduz ione e f anno uso sol tanto de i cast ra t i . T u t t a v i a la gente a caval lo abbonda 
maggiormente ne l Paraguay che n o n i n t u t t i g l i a l t r i paesi. I l cava l lo serve ad appa
gare l ' i nna ta indo lenza del suo padrone , m e n t r e questo sbr iga comodamen te a caval lo 
cento piccole faccende che t e rmine rebbe p i ù so l lec i tamente a p i e d i . « Che ne sarebbe 
de l l 'uomo senza i l caval lo? » esclamano ad o g n i m o m e n t o g l i a b i t a n t i de l Paraguay. 

A. d i H u m b o l d t ha t ra t teggiato maes t revo lmente i n poche pa ro le la v i t a de i cava l l i 
r inse lva t ich i t i i n d i g e n i dei L l a n o s , r e g i o n i assai p i ù se t t en t r iona l i del le suddette. 
« A l lo r ché , nell 'estate, sot to i cocent i raggi pe rpend ico la r i de l sole, n o n m a i ve l a t i da 
una nube, i l tappeto erboso d i quel le sconfinate distese si carbonizza i n t i e r amen te e 
si sminuzza i n po lve re , i l suolo si spacca come se fosse lacerato da u n t e r r e m o t o . 
Avvol t i i n dense n u b i d i po lvere , t o r m e n t a t i da l l a f ame e da una sete ardente , i cava l l i 
e i buoi si aggirano nel la desolata so l i tud ine del la campagna, i p r i m i col co l lo a l l u n 
gato, aspirando av idamente i l ven to , nel la speranza d i r iconoscere nelle emanaz ion i 
umide de l l ' a r ia la v ic inanza d i qualche pan tano che n o n sia a l t u t t o svaporato . I m u l i , 
p iù sospettosi e p i ù sca l t r i , cercano d i dissetarsi i n a l t r o m o d o . I l cosidetto popone 
cactus, p ianta foggiata a pa l la e f o r n i t a d i numerose costole, r i n c h i u d e sotto i l suo 
involucro aculeato u n m i d o l l o acquoso. Colle zampe a n t e r i o r i i l m u l o schiaccia l a te 
ralmente g l i aculei per bere i l fresco sugo del la p ian ta . Ma l 'uso d i questa sorgente 
vegetale v i v a n o n è sempre scevro d i p e r i c o l i , p e r c h è spesso g l i a n i m a l i che v i si 
abbandonano con v o l u t t à sono cos t re t t i a zoppicare lungamente a cagione del le spine 
che si sono conficcate nei l o r o p i e d i . Quando, a l f ine , a l l ' a rdente calore del la g io rna ta 
succede la f rescura del la not te , la quale è l unga come i l g i o r n o , i cava l l i e i b u o i 
medesimi n o n possono neppure r iposa r s i i n pace, p e r c h è i l p ip i s t r e l l o v a m p i r o l i 
perseguita duran te i l sonno e si aggrappa a l l o r o dorso per succhiarne i l sangue. 

« Giunta a l f ine , dopo una lunga s i cc i t à , la benefica stagione delle p ioggie , la scena 
cambia. Appena è i n u m i d i t a la superf ic ie del la t e r r a , la steppa si r ives te del p i ù m a g n i 
fico verde. Caval l i e b u o i pascolano e godono a l legramente la v i t a . Ma in t an to n e l 
l 'erba g ià alta si nasconde pure i l g iaguaro , e col suo balzo s icuro azzanna caval l i e 
puledr i . Presto gonf iano i fiumi e quegl i a n i m a l i che languiscono d i sete buona par te 
dell 'anno debbono a l lo ra fa re l a v i t a degl i a n f i b i . Le cavalle t raggono seco i p u l e d r i 
sui luoghi p i ù a l t i che sporgono come isole sul la superf ic ie del m a r e . L o spazio asciutto 
si restringe t u t t i i g i o r n i d i p i ù . Le bestie, molestate da l la s c a r s i t à del pascolo, nuo tano 
per lunghe ore e si n u t r o n o scarsamente delle pannocchie de l l ' e rba fiorita che s ' i n n a l 
zano o l t re i l l i ve l l o delle t o r b i d e acque i n f e r m e n t o . M o l t i p u l e d r i affogano, m o l t i 
diventano preda dei c o c o d r i l l i che l i schiacciano a co lp i d i coda e l i d i v o r a n o . N o n d i 
rado s ' incontrano cer t i cava l l i che po r t ano sul la coscia i segni lasciati da l la den ta tura 
dei cocodr i l l i i n f o r m a d i g r a n d i c i ca t r i c i . Anche f r a i pesci essi hanno dei n e m i c i assai 
pericolosi. Le acque paludose sono piene d ' i n n u m e r e v o l i angu i l l e e le t t r iche . Questi 
stranissimi pesci sono abbastanza f o r t i per uccidere g l i a n i m a l i p i ù grossi con u n 
potente colpo, se scaricano le l o r o ba t te r ie i n una d i rez ione favorevole . Le strade della 
steppa d i U r i Tucu debbono p e r c i ò essere abbandonate , p e r c h è si t r a s f o r m a n o i n una 
tale q u a n t i t à d i fiumicelli, che ogni anno m o l t i cava l l i v i si smar r i scono e affogano 
durante i l guado ». 

Le schiere d i questi caval l i t raggono seco u n nemico assai p i ù per icoloso d i t u t t i 
quelli da cui sono minacc ia te . Ta lora quest i a n i m a l i vengono còl t i a l l ' i m p r o v v i s o da 
uno spavento pazzo. A l l o r a co r rono a p rec ip iz io ne l la steppa a cent inaia e a m i g l i a i a , 



56 Ordine decimo: Perissodattili 

senza lasciarsi trat tenere da nessun ostacolo, d à n n o d i cozzo contro le r u p i o prec ip i 
tano negl i abissi. D 'un t ra t to compaiono nel l 'accampamento dei v iagg ia tor i che pas
sano la not te al l 'aperto, si prec ip i tano i n mezzo a i f u o c h i , f r a le tende e i carr i , 
spaventano le bestie da soma cui comunicano i l l o ro f u r o r e e le t rascinano seco per 
sempre nel lo ro torrente animato dalla v i t a . Così r i fer isce i l M u r r a y che v ide e s u p e r ò 
fel icemente uno d i questi attacchi. Nelle reg ion i p i ù se t ten t r iona l i g l i I n d i a n i aumen
tano i l numero dei nemic i che ins idiano la v i t a dei caval l i se lvat ic i . Essi l i prendono 
per servirsene nelle lo ro caccie come d i a n i m a l i da sella e l i t o rmen tano per modo 
che i n breve i l cavallo p i ù a rd i to è costretto a soccombere. Come f r a i Beduin i del 
Sahara, anche presso g l i I n d i a n i i l cavallo d à luogo abbastanza sovente a lo t te sangui
nosissime. Chi non ha caval l i cerca d i rubarne . F ra le p e l l i rosse i l f u r t o d i u n cavallo 
passa per u n fa t to onorevole. Le bande organizzate dei m a l a n d r i n i seguono spesso 
per sett imane e mesi le carovane e le a l t re t r i b ù m i g r a n t i finché t r o v i n o modo di 
derubarne t u t t i i caval l i . I caval l i de l l 'Amer ica vengono pure insegui t i con m o l t o acca
n imen to a cagione della lo ro pelle e della l o ro carne. I n f a t t i i l D a r w i n r i fer isce che 
presso Las-Nocas si uccidono tu t te le set t imane mol t i s s ime cavalle sol tanto per r ica
varne la pelle. Durante la guerra le d i v i s i o n i d i t ruppe che sono mandate a grandi 
distanze n o n prendono a l t ra vet tovaglia che qualche branco d i cava l l i . Questi animal i 
piaciono l o r o megl io dei buo i , p e r c h è pe rmet tono all 'esercito una v e l o c i t à maggiore. 

Il Prshewalski ci fa sapere che i cavalli domestici non hanno cessato neppure oggi 
d i r inse lva t i ch i re . Durante i suoi viaggi nel la Mongolia questo d i l igente osservatore 
v ide m o l t i b ranch i d i caval l i r inse lva t ich i t i i qua l i dieci anni p r i m a v ivevano ancora 
i n d o m e s t i c i t à ed erano stat i abbandonat i a l lo ro destino dagl i ab i t an t i del la provincia 
cinese d i Kansu , durante le agi tazioni dei Dungan i . I n questo breve t r a t to d i tempo 
essi si erano fa t t i cosi t i m i d i ed ombros i da parere v e r i cava l l i se lvat ic i . 

Questi esempi d imos t rano quanto sia a rd i ta l ' ipo tes i d i considerare t a l i cavalli 
semi-selvat ic i come i p rogen i to r i del nost ro nobi le an imale domest ico. Cosi pure, i n 
questi u l t i m i t e m p i , i l cavallo selvatico scoperto da Prshewalski nel le steppe salate 
del la Zungar ia (Equus przevalskii) f u considerato da m o l t i come lo s t ip i te del nostro 
cava l lo ; m a due p r o f o n d i conosci tor i d i cava l l i , vale a d i r e P i è t r e m e n t e Sanson, 
confu tano decisamente l ' a f f in i t à s tabi l i ta d i questo an imale finora poco conosciuto 
col C A V A L L O G E N U I N O che costituisce i l sottogenere Equus e si d is t ingue da l secondo 
sottogenere, l 'As ino (Asinus), per la coda f o r n i t a d i pe l i fin da l la radice e per la pre
senza d i castagne anche nei p ied i pos te r ior i . Col nome d i castagne s ' in tendono quegli 
spazi n u d i e cornei che si t rovano sulla faccia in t e rna del carpo e del tarso. 

L ' i n d o l e della nost ra Opera non ci consente d i annoverare e tan to meno d i descri
vere q u i le razze quasi i n n u m e r e v o l i del C A V A L L O ( E Q U U S C A B A L L U S ) che d iv ide
r emo i n t r e categorie, vale a di re i n purosangue, mezzo-sangue e comune, seguendo 
l 'uso generale. Quand 'anche avessi tu t te le cogniz ion i necessarie per f a r l o , ciò mi 
t ra r rebbe f u o r i d a l l ' a rgomento che m i sono proposto ; i n o l t r e o s s e r v e r ò che sul 
cavallo f u r o n o scri t te mo l t e opere eccellenti ed anz i perfe t te . Per conto m i o m i 
l i m i t e r ò ad i l lus t ra re con qualche parola le splendide figure de l Camphausen, piuttosto 
col l ' in tenzione d i spiegarne la scrit ta a n z i c h é d i fa rne la descrizione, ne l ve ro senso 
del la pa ro la . 

I l C A V A L L O A R A B O occupa t u t t o r a i l p r i m o posto f r a tu t t e le razze v i v e n t i di 
cava l l i . « I l puro-sangue » , scr ive i l conte W r a n g e l , « n o n ha u n rappresentante più 
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nobi le de l caval lo arabo d i razza p u r a , i l quale , t r o v a n d o s i su l l i m i t e che d i v i d e le 
razze n a t u r a l i da quel le al levate, viene considerato come l ' a n i m a l e p i ù n o b i l e del la 
creazione, n o n sol tanto da l na tura l i s ta , m a anche da l conosci tore d i c ava l l i e da l poeta. 
Ora bisogna s t ab i l i r e c iò che s ' intende per « caval lo arabo » . È desso i l « figlio d e l 
l ' a r ia », i l quale , secondo i ragguagl i r i f e r i t i da m o l t i a u t o r i degni d i fède, s ' i n c o n 
trerebbe sol tanto ne l Nedzed, oppure t u t t i i t i p i d i c ava l l i che s ' i n c o n t r a n o n e l l ' A f r i c a 
settentrionale appar tengono a l la razza araba? Secondo m e , n o n credo o p p o r t u n o d i 
ammettere n è l ' una n è l ' a l t r a d i queste due ipo tes i ». Del resto l ' a n t i c h i t à del la razza 
non è p o i cos ì i m p o r t a n t e come v o r r e b b e r o f a r c i credere g l i A r a b i . Essi accertano che 
le f amig l i e dei l o r o cava l l i p i ù n o b i l i d e r i vano da c inque cavalle del re Salomone. 
Così disse ancora A b d - e l - K a d e r d i n a n z i a l B lun t . Ma i l conte W r a n g e l , fondandos i 
sugli s tud i d i A . Baransk i , d i m o s t r a che ne l i v secolo de l l ' e ra volgare A m m i a n o M a r 
cellino cita p i ù vo l te g l i a g i l i cava l l i de i Saraceni. Tu t t av i a ne l secolo V I I , a i t e m p i d i 
Maometto, i l caval lo era adoperato comunemen te i n t u t t a l ' A r a b i a e cos t i tu iva l 'ogget to 
di u n vero cul to per par te d i t u t t i i figli de l deserto. 

Secondo c iò che pre tendono g l i A r a b i , i l l o r o nob i le caval lo dovrebbe avere : co r 
poratura p roporz iona ta , o recch i c o r t i e m o b i l i , ossa robuste m a elegant i , faccia scar
nata, na r i c i « larghe come le fauc i de l leone » , beg l i occhi oscur i e sporgen t i « s i m i l i 
nell'espressione a q u e l l i del la donna i n n a m o r a t a », co l lo lungo ed arcuato, pet to a m p i o 
e larga groppa, dorso s t re t to , coscie tondeggian t i , costole vere lunghiss ime e costole 
false breviss ime, corpo raccol to , f e m o r i l u n g h i « come q u e l l i del lo s truzzo », f o r n i t i d i 
muscoli « s i m i l i a q u e l l i de l camelo » , zoccolo d i co lor nero u n i f o r m e , c r in i e ra fina 
e scarsa, coda fo l t a , grossa a l la radice, assot t igl iantesi verso l 'apice. Deve possedere 
quattro cose larghe : la f r o n t e , i l pet to , le anche e g l i a r t i ; e qua t t r o cose l unghe : i l 
collo, i f e m o r i , i l ven t re e i l o m b i ; qua t t r o b r e v i : l a g roppa , g l i orecchi , i l piede e 
la coda. Ta l i q u a l i t à ind icano che i l caval lo è veloce e d i buona razza, p o i c h é a l lo ra 
nella sua s t ru t t u r a r i c o r d a « i l v e l t r o , la co lomba e i l camelo ». L a cavalla deve avere 
« i l coraggio e la larghezza d i testa de l cignale, la grazia , l 'occhio e la bocca del la 
gazzella, l 'al legrezza e la prudenza d e l l ' an t i lope , la s t r u t t u r a compressa e la v e l o c i t à 
dello struzzo, la coda breve del la v ipe ra ». 

Ma i l cavallo d i razza si r iconosce pure ad a l t r i segni. Esso mang ia sol tanto i l cibo 
contenuto nel la borsa che g l i appart iene esclusivamente. G l i a l b e r i , la ve rzura , l ' o m b r a 
e l'acqua corrente g l i p iac iono t an to che al solo vede r l i n i t r i sce per la contentezza. 
Non beve p r i m a d i aver agitato l 'acqua, sia col piede, sia col muso . Le sue l abbra 
sono sempre chiuse, g l i occhi e g l i orecchi sempre i n m o v i m e n t o . Getta i l suo col lo a 
destra o a s in is t ra come se volesse par la re o chiedere qualche cosa. Si dice che n o n 
si accoppia m a i con uno de i suoi pa ren t i . Del resto, secondo i nos t r i apprezzament i , i l 
cavallo arabo è decisamente piccolo , p o i c h é acquista appena l 'altezza d i m . 4,5 e non 
la supera quasi m a i . I l Palgrave e i l V i n c e n t i accertano che anche i cava l l i genu in i del 
Nedzed hanno press'a poco queste d i m e n s i o n i ; i n f a t t i i l Palgrave n o n ne v ide neppur 
uno che fosse al to m . 4 , 6 ; i l Vau lgrenan t qua l i f i ca pe r f i no i cava l l i del Nedzed come 
piccolissimi, d icendo che la l o r o altezza v a r i a f r a m . 4 ,32 e m . 4 ,43 . È ch ia ro che 
questi caval l i cos ì p i cc in i n o n po t rebbero gareggiare n e l l ' i p p o d r o m o co i nos t r i pode

rosi puro-sangue europei ne l la v e l o c i t à del la corsa, m a sarebbero i n grado d i c o m b a t 
terli i n quanto a resistenza. 

A g l i occhi degl i A r a b i i l caval lo è l ' an ima le p i ù perfe t to del la creazione; esso non 

è soltanto uguale a l l ' u o m o , m a spesso gode d i una venerazione assai magg io re d i 
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questo. Presso un popolo che v ive disperso i n un ampio t r a t to del nos t ro g lobo , che 
s i affeziona assai meno d i no i a l la zol la na t iva , d i cui l 'occupazione pr inc ipa le è 
l ' a l levamento del bestiame, i l cavallo deve godere necessariamente la p i ù a l ta stima, 
che spesso diventa una decisa venerazione. I l cavallo costituisce per l ' a rabo u n bisogno 
indispensabile della v i t a ; i n f a t t i esso g l i permet te d i compiere lungh i s s imi v iaggi , pro
tegge i suoi a r m e n t i , g l i fa onore sul campo d i bat tagl ia , nel le feste e nel le adunanze; 
l 'arabo vive, ama e m u o r e a cavallo. L ' a m o r e del cavallo è inseparabi le dal la natura 
del l 'arabo e specialmente del Bedu ino ; egl i succhia col lat te ma te rno la s t ima d i questo 
animale . I l nobi le animale è i l compagno p i ù fedele del guer r i e ro , i l servo p i ù apprez
zato del potente, i l f avor i to della f a m i g l i a , e p e r c i ò l 'arabo osserva con ansiosa atten
zione i l suo animale , ne studia i cos tumi e i b isogni ; lo celebra nel le sue poesie, lo 
canta nelle sue canzoni, ne fa l 'oggetto del suo passatempo p i ù g rad i to . « Quando i l 
Creatore vol le creare i l cavallo », dicono i le t te ra t i , « egli disse al v e n t o : — Farò 
nascere da te un essere destinato a por ta re i m i e i comand i . Questo essere sarà 
amato e s t imato dai m i e i schiavi e t emuto da t u t t i q u e l l i che n o n ubbidiscono alla 
m i a legge. — Egl i c r e ò i l cavallo e g l i disse : — T i ho fa t to senza p a r i . T u t t i i tesori 
della terra giaciono d inanzi a i t uo i occhi . Schiaccierai sotto l ' ungh ia tua i m i e i nemici, 
m a por t e ra i sul dorso g l i amic i m i e i . Questo dev'essere i l sedile da cu i s'innalze
ranno a me le preghiere. Sarai felice sopra tu t t a la t e r ra e p re fe r i to ad ogn i altra 
creatura, p o i c h é sarai l ' amore del re del la te r ra . Vo le ra i senz'al i e combat te ra i senza 
spada! ». Da questi de t t i der iva anche la strana superst izione che i l nobi le cavallo 
possa soltanto essere felice f r a le m a n i degli A r a b i , e cos ì si spiega la p ro ib iz ione di 
vendere caval l i agl i infedel i , p ro ib iz ione che p e r ò adesso n o n è p i ù cos ì generale 
com'era una vol ta . Quando era ancora all 'apogeo della sua potenza, Abd-el-Kader 
pun iva col la m o r t e i fedel i d i cu i ven ivag l i detto che avevano venduto ai c r i s t ian i uno 
dei l o r o caval l i . 

T u t t i g l i A r a b i credono che i n o b i l i cava l l i conservino da var ie m i g l i a i a d 'anni lo 
stesso grado d i perfezione nella lo ro razza, e p e r c i ò vegl iano gelosamente a l l o ro alle
vamento per conservare la purezza del sangue. G l i s ta l lon i d i buona razza sono molto 
r i ce r ca t i ; i pad ron i delle cavalle imprendono spesso dei v iaggi d i parecchie centinaia 
d i m i g l i a per far le accoppiare con uno d i essi. I l padrone del lo stal lone r iceve i n cambio 
una certa q u a n t i t à d i orzo, una pecora, u n otre pieno d i la t te . Accettare danaro 
sarebbe ve rgognoso ;ch i lo facesse potrebbe sent irs i c h i a m a r e : « T r a f f i c a n t e d e l l ' a m o r e 
del cavallo ». U n arabo agiato ha soltanto i l d i r i t t o d i negare i l suo stal lone quando 
suppone che si vogl ia adoperar lo per una g iumen ta comune . Duran te la gestazione 
la cavalla è t ra t ta ta con m o l t a cura, sebbene possa r iposars i sol tanto nelle ultime 
set t imane. A l par to sono presenti a lcuni t e s t imoni i qua l i attestano l ' a u t e n t i c i t à del 
puledro che viene allevato con m o l t a cura e considerato s in da l l ' i n f anz i a come un 
m e m b r o della f a m i g l i a . Da ciò proviene che i cava l l i a rab i sono d iven ta t i animali 

domest ic i come i cani e possono essere t o l l e r a t i senza nessun t i m o r e ne l la tenda del 
padrone e nel la stanza dei f a n c i u l l i . 

Col 18° mese incominc ia l 'educazione del la nob i le crea tura . Da p r i n c i p i o questa 
è af f idata alle cure d i un ragazzo che si esercita ne l l ' a r te del l 'equi tazione. Esso 
conduce i l cavallo a l l ' abbevera toio , a l pascolo, lo s t r i g l i a e p rovvede a t u t t i i suoi 
b isogni . A m b i d u e i m p a r a n o nel lo stesso t empo l ' uno a cavalcare e l ' a l t r o ad essere 
cavalcato. Ma n o n c ' è per icolo che i l giovane arabo abusi de l pu led ro che g l i è 

stato af f ida to e non g l i i m p o n e m a i n u l l a che n o n possa compie re . Vegl ia sopra 
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ogni m o v i m e n t o d e l l ' a n i m a l e , l o t r a t t a col la mass ima amorevo lezza , g l i p rod iga 
le cure p i ù assidue, m a n o n to l l e ra da l u i n è resistenza n è capr icc i . I l caval lo 
viene sellato per la p r i m a v o l t a a l l ' e t à d i o l t r e due ann i , m a sempre con m o l t a cau

tela ; quando ha ragg iun to l ' e t à d i c irca t re a n n i e mezzo lo si avvezza a f a r uso d i 
tutte le sue forze . A sette a n n i si p u ò d i r e a l levato , d 'onde i l p r o v e r b i o arabo : « Sette 
anni per m i o f r a t e l lo , sette ann i per me e sette ann i pel nemico m i o » . L a potenza 
dello ammaes t ramento n o n è apprezzata i n nessun si to come ne l deserto. « I l cavaliere 
forma i l suo cavallo come i l m a r i t o la mog l i e », d icono g l i A r a b i . Tu t t av ia conviene 

osservare q u i , che, secondo i l g iud iz io d i m o l t e persone competen t i , al t u t to sp reg iu 
dicate, l ' a r te del l 'equi tazione n o n sarebbe pra t ica ta dagl i A r a b i i n que l m o d o così pe r 
fetto d i cu i t u t t i pa r lano , p o i c h é i n r e a l t à g l i A r a b i cavalcano m o l t o bene, m a n o n 
sanno andare che d i passo o d i ga loppo. 

U n cavallo arabo d i razza pura , ammaes t ra to per bene, p u ò fare delle cose veramente 
s traordinarie , sebbene n o n m a n c h i n o neppur q u i le sol i te esagerazioni. W . S. B l u n t 
fece parecchi v iagg i i n Oriente a l lo scopo d i conoscere e d i comperare i m i g l i o r i 
cavalli a rabi , ed è m o l t o entusiasta del la razza araba ; egl i g iudica ne l m o d o seguente 
cavalli e cava l i e r i : « L ' a rabo è u n a rd i to sal tatore, forse i l p i ù a rd i to del m o n d o . Non 
posso d i r nu l l a per esperienza p r o p r i a i n t o r n o al la sua v e l o c i t à paragonata con quel la 
del puro-sangue inglese; t u t t a v i a n o n credo che ne l lo spazio d i 3 m i g l i a inglesi i nos t r i 
cavalli da corsa d ' I n g h i l t e r r a si lascerebbero v incere da u n co r r ido re arabo. La cosa 
potrebbe cambiare quando si trattasse d i percor re re 5 m i g l i a ; se p o i la corsa fosse 
di 20 m i g l i a i m i g l i o r i c o r r i d o r i ingles i dovrebbero cedere i l passo al cavallo arabo : 
Pare che questi caval l i possano pe rcor re re senza stancarsi delle distanze e n o r m i , por 
tando u n carico pesante. Sebbene g l i i n d i g e n i r i fe r i scano m o l t i ragguagl i i n t o r n o a 
ciò, è d i f f ic i le sapere qualche cosa d i preciso, p e r c h è i Bedu in i n o n ammaes t rano 
nessun cavallo da corsa p r o p r i a m e n t e det to . Del resto, quand 'anche volessero f a r l o , 
non sarebbero capaci d i cavalcare i l o r o des t r i e r i per m o d o da lasc iar l i in t i e ramente 
l iber i dei l o ro m o v i m e n t i . È ch iaro che i caval l i a rab i devono g ià essere m o l t o s tanchi 
quando i Bedu in i l i cos t r ingono a cor re re al galoppo per 1 o 2 m i g l i a ingles i . I n f a t t i , 
anche quando i l cavaliere ha f r e t t a , i l caval lo i n t e r r o m p e la sua marc i a con r ipe tu te 
fermate e non pot rebbe assolutamente cor rere d i seguito per tu t t a la g iorna ta . T u t 
tavia, malgrado queste f r e q u e n t i i n t e r r u z i o n i d i r iposo , i cava l l i a rab i pe rco r rono 
galoppando delle distanze s t r ao rd ina r i e e t a lvo l t a v iaggiano anche per un mese, m a n 
giando poco e spesso n o n bevendo nu l l a , esposti a tu t te le v i c i s s i tud in i de l l ' a tmosfera , 
al caldo, a l f r eddo ed a l ven to impe tuoso . Per conseguenza, essi vengono apprez
zati e s t i m a t i i n ragione del la l o r o fo rza e del la l o r o resistenza alle in temper ie e alle 
fatiche, p i u t t o s t o c h è i n ragione del la l o ro v e l o c i t à ». I l B l u n t aggiunge ancora che i 
Beduini non hanno pei l o ro cava l l i u n affe t to personale, m a vanno orgogl ios i d i pos
sederli, ne conoscono beniss imo i l va lore commerc i a l e e d à n n o maggiore i m p o r t a n z a 
alla provenienza del cavallo a n z i c h é ai se rv ig i che ne possono r icavare . Per vero d i r e 
i l Vincenti si espr ime i n modo assai d iverso , d icendo quan to segue in to rno al Bedu ino : 
« Ciò ch 'egl i esige i n m o d o assoluto si è che i g e n i t o r i del la cavalla siano esenti da 
qualunque d i fe t to , o con a l t re p a r o l e : una caval la perfe t ta d i o r ig ine ignota g l i è p i ù 
cara d i una cavalla i m p e r f e t t a p roven ien te da uno s t ip i te celebre ». Del resto le 
condizioni d ipenden t i da l la discendenza si cercano sempre nel la madre , vale a d i re 
i r appor t i d i f a m i g l i a de l pu led ro sono d e t e r m i n a t i da l la cavalla e n o n g ià da l lo 

stallone. 
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Gli A r a b i d is t inguono mol t e f am i g l i e d i c ava l l i : ogni regione ed ogn i t r i b ù decanta 
i m e r i t i delle p ropr i e razze. 11 B lun t annovera ancora o g g i d ì 21 razze o famiglie 
d is t in te ne l l 'Arab ia e p i ù p ropr iamente ne l t e r r i t o r i o compreso f r a i l m a r Rosso e 
l 'Euf ra te . F ra queste razze 5 sono p i ù preg ia te ; la p i ù antica e p i ù nob i l e è chia
mata « Kehi lan » o « Kochlan i », come r i fer isce i l N i e b u h r ; tu t te e 5 vengono com
prese col nome d i •< Khamsa » e sono appunto quel le , che, come abbiamo g i à detto, 
der iverebbero dalle cinque cavalle d i Salomone. F ra i cava l l i p i ù s t i m a t i godono spe
ciale credito que l l i che vengono al levat i nel Nedzed e prendono i l n o m e d i Nedzedis. 
11 Palgrave ne par la con grande entusiasmo; G. de Vaulgrenant considera questa razza 
come la p i ù nobi le f r a tut te quelle indigene de l l 'Or ien te ; V incen t i dice che i capi delle 
t r i b ù arabe mandano i n regalo per r ag ion i pol i t iche a lcun i caval l i alle co r t i d i Costan
t i n o p o l i , d i Teheran e del Ca i ro : « se così n o n fosse i negoziant i d i caval l i non avreb
bero m a i occasione d i vedere u n « Nedzedi » puro-sangue i n tu t to i l deserto della 
Siria ». B lun t e Co lv i l l espr imono dei d u b b i m o l t o fonda t i i n t o r n o a c iò , per cui pos
s iamo considerare anche adesso come giuste le parole dette dal lo Schwarznecker circa 
ven t ' ann i or sono: « I n s o m m a , i l cavallo p i ù nobi le del deserto è u n animale abba
stanza leggendario, m o l t o decantato, ma veduto d i rado e g iun to i n Europa forse anche 
p i ù d i rado o a d d i r i t t u r a neppure una vo l ta ». 

I I nobi le cavallo è sempre oggetto d i l o d i iperbol iche che g l i vengono prodigate 
ad ogn i occasione: « Non d i r m i che questo animale è i l m i o caval lo , d i ' che è mio 
figlio! Corre p iù veloce della bufera , p i ù veloce del lo sguardo che spazia sulla pianura. 
Esso è pu ro come l ' o ro . L 'occhio suo è l i m p i d o e cos ì acuto che discerne u n pelo nelle 
tenebre. Raggiunge la gazzella nel la corsa e dice a l l ' aqu i l a : Son r ap ido come te! Se 
ode i l g r ido allegro della fanc iu l la ni t r isce d i g io ia e i l cuor suo s i gonf ia a l sibilar 
delle palle. Mendica i l boccone dalla mano della donna, a l nemico sbatte lo zoccolo 
sul viso. Se p u ò correre secondo i l desiderio del suo cuore, le l ag r ime sgorgano 
dai suoi occhi . Poco g l i i m p o r t a che i l cielo sia oscuro o che la b u f è r a v e l i la luce 
del sole con nuvole d i polvere , p o i c h é esso è u n nobi le des t r iero che disprezza i l 
f u r o r e della tempesta. I n questo m o n d o non v 'ha chi g l i possa stare a pet to. S'affretta 
leggero come una rondine , la sua leggerezza è tale che esso pot rebbe ba l la re sul seno 
della sua bella senza dar le molest ia . I l suo passo è cos ì dolce che men t r e corre puoi 
bere sul suo dorso una tazza d i caf fè senza spanderne una goccia. Capisce tu t to come 
un figlio d i A d a m o e g l i manca soltanto la favel la ». 

Af f ine a l cavallo arabo è i l C A V A L L O B E R B E R O , ind igeno d e l l ' A f r i c a settentrionale, 
o per megl io d i re del Sahara, al quale Daumas d e d i c ò un 'opera i n t i e r a ; questa razza 
or ientale f u ed è t u t t o r a m o l t o dif fusa i n Europa . « T u t t i i conosc i tor i d i caval l i », dice 
i l conte VVrangel, « sono concordi ne l l ' ammet te re che questo cavallo der iva dall'antica 
razza numid i ca che a c q u i s t ò grande f ama nel la guerra Punica . Invece vanno assai 
meno d'accordo i n t o r n o ai p rogen i to r i p i ù an t ich i d i questa razza. A d ogni modo 
Abd-e l -Kade r a f fe rmava con sicurezza che la razza berbera è d i o r ig ine araba; ma 
d ivers i a l t r i osservatori i qua l i si vantano d i avere acquistato mo l t e cogniz ioni sto
r iche, come per esempio accadde al valoroso E m i r o nel la sua v i t a avventurosa, appog
giano con m o l t o calore l ' ipotesi secondo cui i l cavallo berbero sarebbe u n prodotto 
d e l l ' A f r i c a set tentr ionale. È d i f f i c i l e s tabi l i re chi abbia ragione I caval l i berberi 

p i ù n o b i l i vengono al levat i a Tun i s i ; a questi tengono d ie t ro q u e l l i a l levat i nella 
parte del deserto d i Sahara che appart iene a l l ' A l g e r i a ; g l i u l t i m i ed anche meno pre

g ia t i sono i caval l i del Marocco » . :1 conte Wrange l col loca i l C A V A L L O S O R I A N O e i l 
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cosidetto B A G D A D L I O C A V A L L O D I B A G D A D subi to dopo i l cava l lo arabo del deserto, 
genuino. A l t r e razze o r i en t a l i m e n o n o b i l i , m a p i ù grosse e p i ù m e m b r u t e d i queste, 
sono la R A Z Z A C U R D A , la R A Z Z A P E R S I A N A e la R A Z Z A T U R C O M A N N A ; que s t ' u l t ima , i n c r o 
ciata col la razza araba, produsse i l n o b i l e caval lo caucasico d i K A R A B A G H . Secondo i l 
Middendor f ed i l W i l k i n la razza t u r c o m a n n a avrebbe acquistato n u o v i pregi i n c r o 
ciandosi r i pe tu t amen te col la razza araba. V i sono due razze d i cava l l i t u r c o m a n n i : 

i cosidett i T E K E S , ce lebr i per l a l o r o i nc red ib i l e resistenza a l la corsa, e g l i J O M U D S 

famosi per la v e l o c i t à de l la corsa. « L o s ta l lone J o m u d », dice A . Wal te r , « è i n s u 
perabile ne l ga loppo. Invece nessun caval lo t u r c o m a n n o t r o t t a bene, e de l resto g l i 
u o m i n i che l i cavalcano vanno sempre d i passo o d i ga loppo. L a s o b r i e t à d i quest i 
cavalli è ve ramente s t r a o r d i n a r i a e n o n sentono neppure i l b isogno del l ' acqua. A 
queste buone q u a l i t à essi un iscono una resistenza inc red ib i l e ed una grande s i c u 
rezza ne l r i sa l i r e le erte p i ù pericolose f r a i p r ec ip i z i delle m o n l a g n e » . I l Moser 
conferma questo g iud iz io descr ivendo le gesta dei cava l l i nelle cosidette « A l a m a n e » o 
rapine d i Tekes. « Disgrazia tamente », aggiunge A . Wal te r , « la nob i le razza del caval lo 
dei T u r c o m a n n i degenera a lquan to p e r c h è i suoi p r o p r i e t a r i sono quasi t u t t i b r i g a n t i 
qual i f icat i , p e r c i ò n o n a t t r ibu i scono m o l t a i m p o r t a n z a ai m e r i t i dei l o r o cava l l i e 
vendono i p i ù scel t i ag l i u f f i c i a l i russ i . Pare che lo stesso accada nel la nob i le razza 
dei caval l i a rab i de l deserto, dopo l 'uso sempre crescente delle a r m i da fuoco » . 

« Il rappresentante più nobile del cavallo arabo in Europa », dice il conte Wrangel, 
« è i l P U R O - S A N G U E I N G L E S E . M o l t i conosc i to r i d i cava l l i hanno pe r f ino asserito che 
la differenza esistente f r a queste due razze dipende sol tanto dal le m o d i f i c a z i o n i p r o 
dotte dalle var ie c o n d i z i o n i del la v i t a e che nel le vene del puro-sangue inglese scorre 
un pur iss imo sangue or ien ta le . T u t t a v i a questa asserzione d i m o s t r a una cognizione 
insufficiente della s tor ia che si r i fe r i sce a l puro-sangue , p o i c h é i l regis t ro genealogico 
della razza c i fornisce una p r o v a ind i scu t ib i l e per a f f e rmare che non esiste u n solo p u r o 
sangue d i cui l ' a lbero genealogico present i de i p r o g e n i t o r i esclusivamente o r i en t a l i tan to 
per parte d i padre quan to per par te d i m a d r e » . Fondandos i sui ragguagl i s to r i c i che 
gl i f u dato d i raccogl iere , i l Wrange l accerta che i n I n g h i l t e r r a esisteva g i à una razza 
perfezionata p r i m a che a lcuno pensasse ad inc roc ia re i cava l l i del paese con q u e l l i 
di sangue or ien ta le . E g l i annovera 2 4 cava l l i f r a t u t t i que l l i d i razza or ienta le che 
furono i m p o r t a t i i n I n g h i l t e r r a fino a l 1 7 7 0 pel m i g l i o r a m e n t o del la razza. D i quest i 
24 i 3 seguenti ch i ama t i « Dar ley A r a b i a n » , « Byer ly T u r k » e « G o d o l p h i n Arab i an » 
fondarono Io s t ip i te d i t r e g r a n d i f a m i g l i e che cost i tuiscono la base del puro-sangue 
inglese. A i nos t r i g i o r n i ques t ' u l t imo n o n è a l t ro che « u n p r o d o t t o r i su l tan te da u n 
lungo e r ipe tu to i nc roc i amen to de l caval lo da corsa col caval lo da t i r o , suo p rede 
cessore, accompagnato da un ' a l imen taz ione e da u n a l levamento special i » . E p i ù 
innanzi i l W r a n g e l aggiunge ancora che : « le q u a l i t à p r i n c i p a l i de l caval lo nob i l e , 
cioè la v e l o c i t à , la resistenza e l 'energia n o n possono essere confermate e conservate 
che mediante la p r o v a del la corsa ». 

I l puro-sangue od ie rno supera d i m o l t o i suoi antenat i tanto nella f o r m a del 
corpo quan to nel la s o m m a d i l avo ro che p u ò p res t a re : v i sono m o l t i s s i m i cava l l i 
eccellenti per ogni r i spe t to che acquistano l 'al tezza d i o l t r e m . 1,75. La co rpo ra tu ra 
del puro-sangue ha acquis tato u n aspet to p i ù nob i l e e r e l a t i vamen te p i ù p r o p o r z i o 
nato. I l puro-sangue inglese viene espor ta to i n t u t t i i paesi ab i t a t i dagl i Europe i pel 

m ig l i o r amen to del le razze loca l i . 
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I I terzo rappresentante della razza puro-sangue è i l C A V A L L O A N G L O - A R A B O , r i su l 
tante dal l ' incrociamento immed ia to del puro-sangue inglese col puro-sangue arabo 
che si fece i n questi u l t i m i t e m p i . W S. B lun t si adopera per al levare i n Inghi l terra , 
nella sua tenuta d i Crabbet Park, i caval l i o r i en t a l i da l u i compera t i personalmente 
nel la lo ro patr ia . 

Cavallo da corsa. 1 / 2 i della grandezza naturale. 

Al l e razze puro-sangue tengono d ie t ro le razze d i M E Z Z O - S A N G U E che sono assai 
p i ù numerose. U n detto noto a t u t t i dice quanto segue: Senza corsa non c 'è puro

sangue, senza puro-sangue non c ' è mezzo-sangue, senza mezzo-sangue n o n c 'è cavallo 
adatto agl i us i genera l i . Questo detto n o n ha bisogno d i essere spiegato. 

In Germania l'allevamento dei cavalli incominciò ad essere praticato con qualche 
di l igenza al p r i nc ip io del secolo scorso. I n passato i Tedeschi si contentavano d i alle

vare i cava l l i senza preoccuparsi affa t to d i m i g l i o r a r n e la razza. Verso la fine del 
secolo x v i nel la Germania l ' a l l evamento de i cava l l i era disceso ad u n grado molto 
in fe r io re a quel lo che aveva ne l Medio Evo, i n cu i del resto le comunicaz ion i coll'Oriente 

si erano conservate assai p i ù v i v e che non p i ù t a r d i . N o n era possibile parlare d i un 
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al levamento d i cava l l i de l paese. Feder ico Gug l i e lmo I diede per la p r i m a vol ta -ina 
direzione regolare a l l ' a l l evamento de i cava l l i ne l la Prussia. Vo lendo f o r n i r e d i b u o n i 
cavall i la p r o p r i a scuderia, egl i costrusse ne l 1732 la m a n d r i a d i T r a k e h n e n e i n c o 
m i n c i ò a m i g l i o r a r e coi mezz i acconci a l lo scopo l ' an t i co caval lo pruss iano , assai 
trascurato p r i m a d i que l t empo . G l i i n c r o c i a m e n t i r i p e t u t i co i caval l i d i razza or ien ta le 
e sopratut to coi puro-sangue ingles i produssero a poco a poco i l T R A K E H N E R , an ima le 
ben con fo rma to , resistente e at to a f o r n i r e una s o m m a d i l avo ro assai considerevole. 

Trakehner. l/ 25 della grandezza naturale. 

Questo cavallo si p u ò ch iamare con ragione C A V A L L O T E D E S C O , p o i c h é lo s t ab i l imen to 
di Trakehnen e g l i a l t r i m i n o r i annessi, eserci tarono ed esercitano t u t t o r a un ' in f luenza 
important issima su l l ' a l l evamento e sul m i g l i o r a m e n t o d i t u t t i g l i an t i ch i caval l i p r u s 
siani ed hanno sempre una grande i m p o r t a n z a pe l va lo re del la caval ler ia tedesca. 
« Perciò ci r end iamo ragione de l l ' o rgog l io », dice i l conte Wrange l , « con cui g l i a m a 
tori d i cavall i mos t r ano i l o r o p r o d o t t i sul conf ine or ien ta le de l lo Stato ». 

In Germania s i a l levano pure a l t re razze d i cava l l i d i mezzo-sangue n e l l ' H a n 
nover, ne l l 'Oldenburg , ne l Meck lenburg e ne l l 'Ho l s t e in . Appar tengono pure a questa 

categoria: ne l l 'Aus t r i a , i L I P P I Z A N E R e i K L A D R U B E R , m o l t o a f f i n i a l mezzo-sangue 
spagnuolo de l l 'Anda lus ia ; i n F ranc ia i l C A V A L L O A N G L O - N O R M A N N O e P A N G L O - B R E T 

TONE; i n Russia la R A Z Z A D I O R L O W e d iverse razze del D O N e dei C I R C A S S I ; in 
Inghilterra var ie sorta d i cava l l i da sella assai n o b i l i t a t i , conosciut i coi n o m i d i 

H U N T E R S , H A C K S , R O A D S T E R S e i l grosso C A V A L L O D I C L E V E L A N D o r m a i r a r i s s i m o ; 
in America parecchie razze d i T R O T T A T O R I V E L O C I . T u t t i i cava l l i p roven ien t i dalle 

razze d i mezzo-sangue d i cui a b b i a m o par la to , sono m o l t o d ive r s i f r a lo ro tanto nella 
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f o r m a esterna del corpo quanto nel la somma d i l avoro che possono f o r n i r e . Infatt i 
a lcuni sono caval l i leggeri , a l t r i mezzani ed a l t r i a d d i r i t t u r a pesan t i : quest i s i ren
dono u t i l i come caval l i da sella e que l l i prestano o t t i m i serviz i t i r ando c a r r i e car
rozze ; non pochi sono eccellenti cava l l i da l avoro e parecchi si d is t inguono per la 

l o r o forza s t raordinar ia come caval l i da t i r o . 

Il terzo scompartimento comprende i CAVALLI DI GROSSO TIRO O DA CARRO, di 
cui c i teremo soltanto le razze seguenti, c ioè : i l C L V D E S D A L E inglese, i l PERCHERON, 

i l C A V A L L O D E L L E A R D E N N E , i l C A V A L L O D E L P I N Z G A U , i l J Ù T L A E N D E R e i l C A V A L L O 

RUSSO D I B I T J U G . 

I cavalli appartenenti alle razze più grosse possono acquistare l'altezza di m. 1,8, 
misura ta dal garrese. I cosidett i P O N I E S sono invece i p i ù p icco l i d i t u t t i p o i c h é rag
giungono appena la m e t à della mole p r o p r i a de i caval l i m a g g i o r i . I l P O N Y DELLE 

S H E T L A N D è i l p iù piccolo d i t u t t i i c ava l l i ; esso ha una c r in ie ra fitta, lunga e vel
losa, ed una bella coda r icca di p e l i ; n o n d i rado a r r i v a appena all 'al tezza d i 90 cm.; 
ta lora è appena alto 85 c m . e per f ino 82 c m . e p e r c i ò n o n p i ù grosso d i u n .cane di 
grossa razza. I caval l i delle razze pesanti p rop r i e del Belgio, della Francia setten
t r ionale e de l l ' Ingh i l t e r ra , pesano i n media 750 c h i l o g r a m m i , sebbene qualchevolta 
raggiungano i l peso d i 500, 900 e pe r f ino 4000 c h i l o g r a m m i . I cava l l i da lavoro, più 
leggeri , come que l l i de l l 'Hannover e de l l 'Oldenburg , hanno u n peso medio d i circa 

500 c h i l o g r a m m i . 
La somma d i lavoro che p u ò essere f o r n i t a da i cava l l i va r i a i n modo straordi

nar io , secondo le p r o p r i e t à carat terist iche del la razza a cu i essi appartengono : un 
cavallo è capace d i por tare 150 K g . , vale a d i re u n quar to de l suo peso, m a sopra una 
buona strada t i r a anche 2508 K g . , c ioè u n carico qua t t ro vol te maggiore del suo peso 
ind iv idua le . I b u o n i caval l i da l avoro , m o l t o pesanti , possono t i r a re anche 3000 o 
3500 Kg. , percorrendo 4 K m . a l l ' o ra e 5 K m . quando sono sca r ich i : i grossi cavalli 
p i ù leggeri sono un po ' p i ù veloci . I cava l l i da carrozza, t r o t t a n d o tranquillamente, 
percorrono 1 K m . i n 5-4 m i n u t i , i t r o t t a t o r i p i ù ve loc i i m p i e g a n o la m e t à d i questo 
tempo per fare lo stesso c a m m i n o ; i t r o t t a t o r i ve loc iss imi , ba rda t i a dovere, cor
rendo ne l l ' i ppod romo percor rono 1 K m . impiegando da 1,6 a 1,5 m i n u t i . I cavalli da 
corsa, i qua l i , compresa la sella e i l cavaliere, n o n pesano p i ù d i 4 0 0 K g . , sulla strada 
l ibera percor rono 900 e anche 1000 m . al m i n u t o . I l carico dei cava l l i leggeri appar
tenent i al la caval ler ia tedesca è d i circa 46 K g . a cui bisogna aggiungere i l peso indi
v iduale del cavaliere che p u ò var iare f r a 60 e 80 K g . ; le marc ie ord inar ie di una 
g iornata var iano f r a 22 e 30 K m . ; le marc ie d i resistenza sono d i 5 0 - 6 0 K m . Nei lunghi 
v iaggi i n carrozza i m i g l i o r i caval l i da t i r o possono percor re re g iorna lmente i n media 
7 0 - 8 0 K m . senza so f f r i rne alcun danno. 

I l cavallo gradisce p r inc ipa lmente i l cibo secco e i l c ibo verde, m a se v i è avvezzo, 
mangia v o l o n t i e r i anche i l cibo an imale e se ne t r o v a beniss imo. Così , per esempio, 
nei paesi se t ten t r ional i , i m p a r a a mangiare i l pesce secco; duran te l'assedio d i Metz 
( 1 8 7 0 ) m o l t i caval l i f u r o n o salvat i da certa m o r t e per mezzo del la carne; mangia
vano t u t t i i g i o r n i 2 o 3 K g . d i carne cruda o cotta e n o n ta rdarono a r inv igor i r s i 

I Beduini f anno mangiare ai l o ro caval l i m o l t o orzo e lat te d i camela ; quando 
vog l iono p r e m i a r l i per la lo ro buona condot ta l i c ibano d i locuste, d i cui sono ghiotti, 

e che essi medes imi considerano come una vera m a n n a pe i cava l l i (Vincen t i ) . 
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Ogg id ì i l caval lo domest ico è d i f fuso p r e s s o c h é i n t u t t o i l g lobo . Manca sol tanto 
nelle r e g i o n i p o l a r i e i n mo l t e isole dove l ' u o m o n o n ne ebbe ancora bisogno. P r o 

spera magg io rmen te ne i paesi asc iu t t i a n z i c h é ne i l uogh i u m i d i e pa ludos i , sebbene 
mang i erbe p i ù cat t ive d i quel le che cost i tuiscono i l c ibo degl i a l t r i a n i m a l i d o m e 

st ic i . L o si a l leva a l lo stato selvatico, semi-se lvat ico e domest ico . I cava l l i se lva t ic i 

Percheron. 1 / 2 0 della grandezza naturale. 

della Russia sono abbandona t i t u t t o l ' anno a l o r o stessi : sono a n i m a l i resis tent i , 
robusti e sobr i , m a n o n d iven tano m a i cosi b e l l i come q u e l l i che sono na t i e a l l e 
vati sotto i l governo d e l l ' u o m o . Le razze semi-se lvat iche sono quel le d i cui i caval l i 
pascolano dalla p r i m a v e r a a l l ' au tunno ne i boschi e nei p i a n i aper t i , e d ' inve rno v e n 
gono r icovera t i i n apposite s ta l le ; le razze domest iche finalmente sono sottomesse 
alla più severa sorvegl ianza d e l l ' u o m o . 

Siccome l ' a l l evamento de i caval l i esercita una grande impor t anza su l l ' economia 
generale dei popo l i , o g g i d ì è d iven ta to una vera scienza, oggetto d i s tudi e d i s fo rz i 

inauditi . La p r i m a condiz ione indispensabi le a l m i g l i o r a m e n t o delle razze consiste 
nella scelta adeguata e in te l l igen te degl i i n d i v i d u i des t inat i alla r i p roduz ione , scelta 

5. — BREHU, Ammali Voi. I I I . 



66 Ordine decimo: Perissodattili 

che p u ò essere mol to diversa secondo lo scopo che si pref iggono g l i a l leva tor i d i cavalli . 
Ma i r i su l ta t i d i questi a l levament i non dipendono soltanto dal le q u a l i t à ereditarie 
trasmesse ai pu ledr i dai gen i to r i , p e r c h è t a l i q u a l i t à si sv i luppano solamente i n certe 
circostanze favorevol i e r imangono la tent i i n a l t re , per cu i i l pu ledro nato da o t t imi 
gen i to r i dev'essere allevato razionalmente, i n modo confo rme ai suo i b i sogni natural i . 

Pel cavallo i l tempo del l 'accoppiamento r i co r re dal la f ine d i m a r z o al principio 
di g iugno. Le cavalle d i t re anni sono atte alla r i p r o d u z i o n e ; n o n conviene che lo 
stallone si accoppi p r i m a d i aver raggiunto l ' e tà d i qua t t ro ann i . A sette ann i basta 
per soddisfare da 50 a 100 cavalle. Und ic i mesi dopo l 'accoppiamento queste parto
riscono u n solo puledro che nasce coi pe l i e cogl i occhi aper t i ed è i n grado d i stare 
in piedi pochi m i n u t i dopo la nascita. Lo si lascia poppare per circa 5 mesi , nel 
qual tempo esso scorrazza e si t ras tu l la cont inuamente , po i lo si svezza. Nel primo 
anno i l puledro è coperto d i u n pelame lanoso, ha la c r in i e ra e la coda corte, diritte 
e increspate; nel secondo anno i pe l i si f anno p i ù l u c i d i , p i ù lunghe e p i ù distese 
la cr in iera e la coda. P iù t a r d i n o n è d i f f i c i l e r iconoscere l ' e t à de l l ' an imale , osser
vando i suoi dent i i nc i s iv i . Da 8 a 14 g i o r n i dopo la nascita spuntano sopra e sotto 
i due inc i s iv i med ian i o picozzi ; due o t re se t t imane dopo spunta u n nuovo dente 
da ogni lato dei picozzi e a l lora i cosidett i dent i mezzani sono comple t i . I n capo a 
5 o 6 mesi appaiono g l i inc i s iv i esterni o cantoni e con questi è compiu ta la dentatura 
da lat te del pu ledro , composta d i dent i b r e v i , l i sc i , lucen t i , b i a n c h i come i l latte. 
A l l o r c h é questi dent i cadono i l pu ledro met te i den t i del cavallo adul to . All 'età di 
due ann i e mezzo i picozzi cadono e vengono sos t i tu i t i da a l t r i dent i ; u n anno dopo 
si mutano i dent i mezzani e nel l ' anno seguente i cosidett i cantoni o inc i s iv i esterni. 
Al lo ra spuntano i v e r i can in i , i qua l i d imos t rano che l ' an imale ha raggiunto i l suo 
completo sv i luppo . Dopo i l qu in to anno l ' e t à del cavallo si r iconosce dall 'esame delle 
tavole t r i t u r a n t i , dette « g e r m i d i fava », ne i den t i . Sono questi p iccol i incavi grossi 
come una lent icchia , d i color b runo-neras t ro , col locat i sul m a r g i n e dei d e n t i ; nei 
picozzi della mascella in fe r io re essi scompaiono versa l ' e t à d i 5 o 6 a n n i ; nel settimo 
anno si cancellano nei dent i mezzani e ne l l ' o t t avo ne i c an ton i ; co l l ' andar del tempo 
lo stesso accade a que l l i della mascella superiore , per cui a l l ' e t à d i und ic i o dodici 
ann i t u t t i g l i incavi sono scomparsi . La f o r m a dei dent i con t inua a modif icars i col 
procedere d e l l ' e t à , p o i c h é invecchiando d iventano sempre p i ù s t re t t i . Tu t tav ia v i sono 
dei caval l i i n cui i g e r m i d i fava non si cancellano m a i . 

I l cavallo r i n n o v a sol tanto i l pelo, fino e breve, duran te la p r imave ra . In questa 
stagione i l pelo inverna le p i ù lungo cade cos ì rap idamente che nel lo spazio d i un mese 
la cosa è fa t ta . 1 pe l i vengono sos t i tu i t i g l i u n i dopo g l i a l t r i ; a l p r i n c ip io d i settembre 
o d i o t tobre incominc iano ad a l lungars i no tevolmente . I pe l i del la c r in ie ra e quelli 
della coda non si mutano affa t to . 

Disgraziatamente i l nobi le an imale è soggetto a m o l t e i n f e r m i t à . Le malatt ie più 
g rav i sono: lo spaveno, enfiagione e p i ù t a rd i i n d u r i m e n t o del l 'ar t icolazione del
l 'astragalo; i l f a rc ino , i n f i ammaz ione delle ghiandole del la mascella i n f e r i o r e ; la rogna, 
espulsione cutanea secca od u m i d a che fa cadere i p e l i ; la m o r v a , for te inf iamma

zione del setto nasale, la quale è m o l t o contagiosa e si comunica pure a l l 'uomo; il 
capostorno, i n f i a m m a z i o n e cerebrale, la cataratta o la amiamosi ed a l t re ancora. II 

cavallo è pure to rmen ta to da una q u a n t i t à d i parassi t i esterni e i n t e r n i . 
11 cavallo p u ò raggiungere e anche oltrepassare l ' e t à d i 4 0 a n n i ; m a i n generale 

è così ma l t r a t t a to che a 20 ann i Io si p u ò d i r vecch io ; possiamo s tab i l i re come regola 
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generale che n o n tocca quasi m a i i 3 0 a n n i . I l des t r iero cavalcato da l fe ld -maresc ia l lo 
austriaco Lacy nel la guer ra d i T u r c h i a venne accudi to i n m o d o speciale per o rd ine 

de l l ' impera to re e raggiunse l ' e t à d i 46 a n n i . 
Lascio la pa ro la a l lo Schei t l in r i gua rdo al le q u a l i t à , alle a b i t u d i n i , a i cos tumi e 

alle a t t i t u d i n i de l caval lo , o, per meg l io d i re , al la sua i ndo le i n t e l l e t t ua l e : « I l caval lo » , 

dic 'egli , « è per fe t tamente i n grado d i discernere i l c ibo , la d i m o r a , i l luogo, i l t empo , 
la luce, i l colore, la f o r m a , la sua f a m i g l i a , i v i c i n i , g l i a m i c i , i nemic i , i compagn i , 
gl i u o m i n i e le cose. Esso è dota to d i perspicacia, d ' immag inaz ione , d i m e m o r i a e d i 
fantasia; è sensibi l iss imo ad una grande q u a n t i t à d i cose m a t e r i a l i e i m m a t e r i a l i . 
Sente d i t r o v a r s i bene o male i n tu t te le c ircostanze; i n f a t t i p u ò essere soddisfat to e 
contento del suo stato, m a è capace d i desiderarne u n a l t ro ; sente g l i s t i m o l i delle 
passioni ; ama ed odia alla f o l l i a . L a sua grande in te l l igenza p u ò essere svi luppata 

.notevolmente p e r c h è i l caval lo è u n an imale educabi le per eccellenza. 
« Mol t i sono g l i a n i m a l i do t a t i d i una v is ta e d i u n ud i to assai m i g l i o r e d i q u e l l i 

del cavallo, e ne l quale del resto l ' odo ra to e i l gusto n o n sono neppure m o l t o f i n i ; i l 
tatto è solamente sv i luppa to nelle l abbra . P e r c i ò la sua perspicacia è somma r i g u a r d o 
agli oggetti che g l i s tanno v i c i n o ; esso l i r iconosce t u t t i esattamente e a questa pe r sp i 
cacia unisce una m e m o r i a eccellente. T u t t i sanno quan to i l cavallo sia at to a r i c o 
noscere i l luogo, la s tal la , i l sent iero, i l c a m m i n o i n cui è passato anche una vo l t a 
sola. Conosce la s trada assai megl io d i ch i lo guida . Conscio de l p r o p r i o sapere, resiste 
spesso cocciutamente a l suo condut to re ad u n crocicchio dove quest i sbagli s trada. 
Cocchiere e cavaliere possono d o r m i r e t r a n q u i l l i e lasciare al caval lo la scelta del 
cammino n e l l ' o s c u r i t à p i ù fitta. Questa scelta f u spesso p rovv idenz ia l e pei cocchier i 
ubbriachi e s a l v ò v i t a ed aver i a m o l t e m i g l i a i a d i persone. Come riconosce subi to la 
locanda i n cui e n t r ò una vo l t a sola e come s ' incoccia per v o l e r v i fa r sosta d i nuovo ! 
Pare che s ' i m m a g i n i che i l suo caval iere o i l suo condut to re n o n la r iconosca cos ì 
bene come esso la r iconosce e mos t ra d i v o l e r l o avve r t i r e . Ma una vo l t a oltrepassato 
l'albergo, seguita a l legramente la corsa. Pare che si renda conto e r i f l e t t a che i n fin 
dei conti i l suo condu t to re non avesse t o r t o ne l n o n vo le r s i f e rmare co là . Eppure 
non è alla insegna che r iconosce la locanda; passa con ind i f fe renza d inanz i a quel la 
dove non è m a i stato. Dopo l u n g h i ann i r iconosce subi to i l suo padrone, i l suo pa la 
freniere, g l i cor re i n c o n t r o , n i t r i sce , lo Iambe e g l i d i m o s t r a una gioia p r o f o n d a che 
non sa esprimere come vo r rebbe . Si accorge subi to se por t a sul la groppa u n estraneo 
e spesso vol ta la testa a l l ' i n d i e t r o per accertarsene. Capisce beniss imo i l senso delle 
parole del pa laf reniere e v i ubbidisce sub i to . T r o t t a dal la stalla a l l 'abbeveratoio , alla 
carrozza, si lascia met te re e tog l ie re la ba rda tu ra , segue i l pa la f ren ie re come u n cane 
e torna i n is tal la da solo. Squadra con occhio pensoso u n pa laf reniere estraneo o u n 
altro cavallo, m a i n quest i casi esso ha un'espressione al t u t t o diversa da quella della 
vacca che guarda la nuova stal la. Tu t t e le n o v i t à lo interessano v ivamen te , sopratut to 

le carrozze nuove e i cocchier i che vede per la p r i m a vo l t a . 
« I l suo dono d i osservazione, la sua m e m o r i a , la sua doc i l i t à g l i pe rmet tono d ' i m 

parare tu t to c iò che possono fare l 'e lefante , l 'asino e i l cane. I l cavallo scioglie g l i 
enimmi, r isponde alle domande , dice sì o no col la testa, batte col piede i l numero 
delle ore e v ia d icendo. Osserva i m o v i m e n t i delle m a n i e dei p iedi del maestro , 
capisce i l s ignif icato del le osc i l laz ioni del la f rus t a e i l senso delle parole per m o d o che 

ha già i n mente u n p iccolo d i z i o n a r i o . Si finge a m m a l a t o a l comando del maestro 
e allora r imane i m m o b i l e col le gambe al largate e la testa penzoloni , dondolandola 
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mestamente, si accoscia adagino, p iomba a te r ra ove giace come inan ima to , permette 
che taluno g l i si ponga a sedere addosso, lo t i r i per la coda, g l i p i an t i u n d i to negli 
orecchi , tanto delicati per na tu r a ; m a una certa parola minacciosa basta per farlo 
drizzare i n piedi , r iacquistando i l consueto v i g o r e : esso ha capito perfettamente i l 
comando. Non mostra d i prender gusto a l lo scherzo che spesso deve r ipetere parecchie 
volte di seguito; si compiace soltanto nel correre e ne l lo spiccar sal t i . Quanto tempo 
ci vuole per insegnargli a balzare at traverso due g rand i cerchi , assai discosti l 'uno dal
l ' a l t ro e che g l i si affacciano cot ìa l o ro in te la ia tura d i carta come una bianca muraglia? 
Non fa meravigl ia che l ' uomo possa e vogl ia ammaest rare i l caval lo , ma piuttosto 
che questo i m p a r i c iò che g l i viene insegnato. P e r c i ò n o n si deve d i r e : che cosa può 
imparare i l cavallo? m a invece: che cosa non i m p a r a ? 

« Chi vuo l insegnare al cavallo qualche cosa d i umano deve anzi tu t to trattarlo 
umanamente , c ioè non usare n è bastonate, n è minaccie , n è fame, m a soltanto buone 
parole e t ra t tare la bestia come u n u o m o inte l l igente e buono t ra t terebbe u n suo pari. 
Ciò che ha effetto su l l ' uomo lo ha p u r anco sul cavallo, p o i c h é i n generale i cavalli 
sono ver i b a m b i n i , cosi nel bene come nel male . Oltre al la m e m o r i a dei luoghi il 
cavallo ha pure la cognizione del tempo. Esso i m p a r a a cammina re , a trottare, a 
galoppare ed a ballare a tempo d i bat tuta . Conosce pure al l ' ingrosso le d iv i s ion i della 
giornata, sa quando è ma t t i no , mer igg io e sera. Non g l i manca neppure i l senso dei 
suoni . Come i l gue r r i e ro , ama i l suono della t r o m b a . I n f a t t i esso scalpita allegra
mente colle zampe an t e r io r i appena questa r isuona per i n v i t a r l o a correre nell ' ippo
d r o m o o alla ba t t ag l i a : conosce i l suono del t a m b u r o e sa in t e rp re t a r lo bene; Io 
stesso g l i accade r ispet to a t u t t i quei suoni che hanno qualche rappor to col suo 
coraggio o coi suoi t i m o r i . I I r o m b o del cannone g l i è noto, m a poco grad i to allorché 
vede cadere uccisi i suoi compagni nel fu ro re della bat tagl ia . Anche i l r o m b o del tuono 
g l i dispiace. P u ò darsi che i l temporale lo d i s t u r b i . 

« I I caval lo è m o l t o accessibile alla paura e i n c iò si avvic ina ai l ' uomo. Un suono 
insol i to basta per spaventarlo e così pure la vista d i u n oggetto a cui non sia avvezzo, 
come una bandiera che sventol i , una camicia appesa ad una finestra. Osserva cauta
mente i l suolo sparso di pietre e procede con prudenza nel ruscel lo e nel fiume. Un 
cavallo caduto in u n fossatello v ic ino alla casa ne venne estrat to pazzo dal terrore; 
u n a l t ro , precipi ta to i n una fossa d i calce, si l a sc iò legare e t r a r f u o r i d i buona voglia, 
cercando d i aiutare i suoi sa lvator i . I l cavallo t r ema quando c a m m i n a per gl i angusti 
sentieri d i montagna. Sa d i non aver a l t ro che i p ied i e d i non potersi abbrancare a 
nu l l a . Ha mol t a paura del l a m p o ; men t re i n f u r i a i l t empora le suda pel terrore di 
essere colpi to dal f u l m i n e . Se i l cavallo d i una pa r ig l i a s ' impenna, l ' a l t ro p u ò tratte
n e r l o ; m a in generale i l medesimo spavento s ' impadronisce d i ambidue e allora fug
gono a ro t ta d i col lo come pazzi, con un 'angoscia sempre crescente, entrando nell'aia 
e precipi tandosi contro le murag l i e . Quante disgrazie accagiona i n questi casi i l cavallo, 
cosi in te l l igente , docile e buono in a l t r i m o m e n t i , cos ì ubb id ien te al padrone, al pala
f reniere , al la padrona, alla bambina di casa, a t u t t i que l l i che lo t r a t t ano bene! 

« I l cavallo si merav ig l i a , si adombra , si spaventa per cose da nul la come un 
b a m b i n o ; va soggetto a m o l t i d i s inganni e la sua cognizione delle cose p u ò trasfor
mars i mediante l ' i n te l l e t to i n un vero d i scern imento . E questa è appunto la ragione 
per cui spesso la sua intel l igenza viene sviata e co r ro t t a . I ca t t iv i t rat tamenti , le 
bes temmie ed i l r ande l lo dei pa la f ren ie r i hanno pe rve r t i t o p i ù d i u n nobi le destriero, 
togl iendogl i t u t t o i l suo va lore in te l le t tua le e m o r a l e oppure rendendolo stupido e 
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pazzo. A l l ' i n c o n t r o u n generoso t r a t t amen to n o b i l i t a i l cava l lo , l o sol leva, e lo f? 

semi -umano . 
« L ' u n i c a passione del caval lo è la corsa. D 'a l t ronde esso è v iagg ia to re per n a t u r a ; 

i caval l i che pascolano nelle steppe del la Russia co r rono per d i l e t to , ga loppando 
accanto al le ve t tu re per mo l t e ore e n o n d i rado anche per una g io rna t a i n t i e r a , colla 
certezza d i r i t r o v a r e i l lungo c a m m i n o percorso. Mentre pascolano caracol lano a l l egra 
mente, co r rono senza posa i n n a n z i e i n d i e t r o , si inseguono e si m o r d o n o a v icenda. 
Certuni n o n cessano dal l 'a izzare i compagn i . I g iovan i p rendono a gabbo g l i u o m i n i . 
Cosa degna d'essere osservata! L ' a n i m a l e che si c imen ta c o l l ' u o m o deve essere conscio 
di potergl i stare a pet to , deve vedere i n l u i quasi i l suo s i m i l e . 

« L o stal lone è un an imale t e r r i b i l e . La sua forza è s t r ao rd ina r i a , i l suo coraggio 

i l l imi ta to e l 'occhio fiammeggiante. La cavalla é assai p iù dolce, p iù obbediente , p i ù 
docile, p iù mi t e e p e r c i ò spesso viene prefe r i ta a l lo stal lone. I l caval lo é at to a sent i re 
tutte le emoz ion i . A m a ed odia , è i n v i d i o s o , geloso, capriccioso e v ia d icendo. Nessun 
cavallo è uguale ad un a l t ro caval lo . L ' u n o s a r à ca t t ivo , mordace , falso e scal t ro , 
fidente l ' a l t ro e mansueto . Ciò d ipende forse dal la l o ro diversa na tura i n d i v i d u a l e , 
dall 'educazione a cui f u r o n o assoggettati e fors 'anche da queste due cose ins ieme. 

« Quanto è d iverso i l dest ino dei c a v a l l i ! L a sorte dei p i ù è d i essere a m a t i e 
nut r i t i d i avena finché sono g i o v a n i ; at taccati al ca r ro , disprezzat i e n u t r i t i d i ca r i ch i 
e d i bastonate i n tu t t a la l o ro vecchiaia. A m o l t i des t r ier i f u innalzato con ragione u n 
monumento d i m a r m o e sparsa una l ag r ima i n onor lo ro . Ne l l ' i n fanz ia f u r o n o l i b e r i 
di seguire tu t t i i l o r o capr icc i , pompeggia rono orgogl iosamente nella g i o v e n t ù , a d u l t i 
lavorarono senza posa, la vecchiaia l i i n d e b o l ì e l i rese l en t i e p i g r i ; essi fioriscono, 
maturano ed appassiscono! ». 

Il secondo sottogenere dei cavalli (Asinus) è costituito dagli asini e dai cavalli 
t i g r i n i ; essi si d i s t inguono da i caval l i p r o p r i a m e n t e de t t i per la coda f o r n i t a d i pel i 
lunghi soltanto a l l 'apice e per la mancanza delle castagne ne i piedi a n t e r i o r i . 

Il KULAN dei Kirghisi o EMIONE, chiamato pure ZIGGETTAI dai Mongoli, DSCHAN 

dai Tungusi e K I A N G dag l i a b i t a n t i del T ibe t ( E Q U U S [Asinus) H E M I O N U S , polyodon 
e Mang, Asinus Mang e polyodon) è descr i t to nel m o d o seguente dal Pallas, suo 
scopritore scient i f ico, se cos ì posso e s p r i m e r m i . « L o z igget ta i n o n è n è u n cavallo n è 
un asino, m a qualche cosa d i i n t e r m e d i o f r a quest i due a n i m a l i , come disse appunto 
i l Messerschmied, i l quale , vedendolo per la p r i m a vo l t a , lo c h i a m ò m u l o fecondo. 
Tuttavia n o n bisogna credere che g l i z igget ta i siano i b r i d i , p o i c h é essi costi tuiscono 
invece una specie d i s t in t a ed hanno u n aspetto assai p i ù bel lo d i quel lo dei m u l i 
comuni. Lo zigget tai ha certe bellezze che lo col locano m o l t o al disopra del l 'as ino. 

Il corpo svelto ed elegante, g l i a r t i s o t t i l i , l 'aspetto vivace e selvaggio ad un t empo 
e i l bell issimo co lore dei pe l i cost i tu iscono le sue p r i n c i p a l i a t t r a t t ive . Anche g l i 
orecchi, d i r i t t i e assai meg l io c o n f o r m a t i d i q u e l l i dei m u l i concor rono ad a b b e l l i r l o ; 
la testa è forse u n p o ' t r o p p o grossa e g l i zoccoli sono piccol i come quel l i del l 'as ino. 
La sua bellezza pecca sol tanto nel dorso d i r i t t o e angoloso e nel la coda sgarbata, s imi le 
a quella della vacca ch'esso ha comune col l ' as ino. L o ziggettai è un po ' p i ù grosso dei 
muli m i n o r i , quasi uguale ad u n r o n z i n o . La testa è leggermente tozza, i l petto largo, 

angoloso e u n poch ino compresso nel la par te i n f e r i o r e . La spina dorsale n o n è così 
arcuata come nel cavallo, m a neppure d i r i t t a e angolosa come ne l l ' a s ino ; è invece 
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leggiermente incurvata a lP in fuor i e fo rman te degli angol i o t tus i . G l i orecchi sono più 
lungh i d i que l l i del cavallo, ma p i ù co r t i d i que l l i dei m u l i o r d i n a r i . L a criniera é 
ispida e corta, identica a quella de l l ' a s ino ; lo stesso si p u ò d i re della coda e degli 
zoccoli . I l petto è stret to e assai meno f o r n i t o d i carne d i quel lo del cava l lo ; così 
pure le coscie degli a r t i an te r io r i ; anche la par te posteriore del corpo è scarna e gli 

Emione (Equus hemionus). Vis della grandezza naturale. 

a r t i leggier i e s o t t i l i , quantunque abbastanza a l t i . L o zigget tai è d i color bruno-giallo-
chiaro ; i l naso e la parte in t e rna degli a r t i sono g i a l l o - f u l v i ; l a c r in iera e la coda 
ner icc ie ; lungo la spina dorsale scorre una bel la s tr iscia b r u n o - n e r a la quale è un 

po ' p i ù larga nella regione sacrale e si assottiglia a lquanto a l la coda » . 
La descrizione del Radde concorda in t i e ramente con questa, m a è p i ù completa per 

v a r i r i g u a r d i . Durante l ' i nve rno i l pelo de l l 'Emione acquista la lunghezza per 2,5 cm. 
e a l lo ra è piut tosto a r ru f f a to come la lana del camelo, d i color g r ig io argenteo nella 

parte esterna e g r i g i o - f e r r o - p a l l i d o alla r ad ice ; nell 'estate a r r i v a appena alla lunghezza 
d i 1 c m . ed è u n po ' p iù ch ia ro , con r i f lessi ro s so -g ia l logno l i e g r ig i a s t r i . La terza 

parte del muso è chiar i ss ima, anzi quasi b ianca , a p a r t i r e da l la pun ta del medesimo 
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fino a l l ' ango lo i n t e r n o degl i occh i ; lo stesso s i p u ò d i r e r i g u a r d o ad una scanalatura 
che scorre f r a le branche dei masce l la r i i n f e r i o r i ; invece la par te i n f e r i o r e del muso 
incominc ia sol tanto a r i sch ia ra rs i facendosi b ianchiccia i n mezzo al le zampe a n t e r i o r i . 
La l inea mediana de l dorso è d i co lor g r i g i o - g i a l l o g n o l o ; verso i l mezzo del dorso 
si assottiglia a lquanto , per cui da l la larghezza o r d i n a r i a d i u n d i t o scende a quel la 
d i 4 c m . ; p i ù t a r d i r iacquis ta u n d i a m e t r o assai p i ù considerevole; i n f a t t i nel la regione 
sacrale è larga t r e d i t a ; conserva questa larghezza sul bacino, ma n o n tarda ad assot
t igl iars i d i nuovo con m o l t a v e l o c i t à per m o d o che scende su l dorso della coda i n f o r m a 
d i una str iscia sot t i le , che spicca sempre m o l t i s s i m o sul colore generale del m a n 
tello. Le p a r t i l a t e r a l i de l corpo si r i sch ia rano sol tanto nel la regione degl i i n g u i n i ; 
lo stesso accade ne i p i ed i , che d iven tano grada tamente p i ù ch i a r i da l l ' a l to al basso; 
ma tu t ta la radice del lo zoccolo é c i rcondata da u n o r l o b r u n o , largo un d i to , c o m 
posto d i pe l i p i ù l u n g h i , i l quale r isale pure ne l la par te an te r iore dei p i ed i , r i s ch i a 
randosi progress ivamente . L a lunghezza compless iva de l l ' an ima le è d i circa m . 2,5, 
d i cui 50 c m . spet tano a l la testa e 4 0 c m . a l la coda senza fiocco; l 'altezza misura ta 
dalla spalla va r i a f r a m . 1,3 e m . 1,5; t u t t av i a ne l 1887 A . Wal te r fece a m m o n t a r e 
appena l 'altezza d i u n grosso s ta l lone adul to , m i su ra t a da l la spalla, a m . 4 ,44. 

11 Pallas considerava lo z igget ta i ed i l k u l a n come due specie d is t in te . Se avesse 
potuto osservare da l ve ro l 'oggetto dei suoi s tud i egli n o n avrebbe tardato a r i c o n o 
scere che lo z igget ta i ed i l k u l a n sono per fe t tamente iden t i c i e cost i tuiscono p e r c i ò 
un solo e medes imo an ima le . E v e r s m a n n met te i n dubb io la d i f ferenza specifica d i 
questi due cava l l i se lva t i c i ; Radde d i v i d e p ienamente le sue idee. Fondandos i sulle 
proprie esperienze, fa t te i n t e m p i recen t i s s imi , A . Wal te r aggiunge che i T u r c o m a n n i , 
i Curdi , i Pers iani e i T a r t a r i n o n d i s t inguono per n u l l a due specie d i as ini se lvat ic i . 
Non conviene a t t r i b u i r e soverchia i m p o r t a n z a alle descr iz ioni degli a n i m a l i i n discorso, 
le qual i , per ve ro d i r e , sono m o l t o diverse f r a l o r o , e n o n bisogna dar t roppo peso al la 
varia lunghezza degl i o r e c c h i ; da c iò r i s u l t a che t u t t a l 'Asia centrale, c i oè i l t r a t to 
compreso f r a i l versante or ien ta le del la par te m e r i d i o n a l e d e l l ' U r a l e l ' I m a l a j a , fino 
al confine mongolo-c inese e verso occidente fino al le montagne l i m i t r o f e della Persia, 
è abitato da una sola specie d i caval lo selvat ico, m e n t r e la seconda, insieme al l 'Onagro 
degli an t ich i , è l i m i t a t a a l l 'As ia Minore , al la Soria , alla Palestina, a l la Persia, a l l 'Arab ia 
e alle r eg ion i occ identa l i del la penisola delle Ind ie o r i e n t a l i . 

La descrizione del Pallas ci f o r n i per m o l t o t e m p o le sole cogniz ioni note i n t o r n o 
allo z igge t ta i ; quest i ragguagl i f u r o n o a lquanto conosc iu t i e comple ta t i poco dopo 
i l 1850. Hodgson, Adams , Hay, Eve r sm ann , Radde, Seversow, A . Wal te r , Prshewalsk i 
e A. Rusinoff si resero m e r i t e v o l i per questo r i g u a r d o . C e r c h e r ò d i compendiare ne l 
migl ior modo possibi le le var ie not iz ie r i f e r i t e da quest i o t t i m i osservatori , facendo 
nello stesso t empo u n quadro compless ivo del la v i ta l i be ra che mena i l supposto s t ip i te 
del nostro caval lo . 

L 'emione, z igget tai o k u l a n , è u n vero figlio della steppa. Sebbene d i m o r i a preferenza 
in vicinanza dei l agh i e dei fiumi, n o n scansa neppure i l uogh i a r i d i e b r u l l i e s ' interna 
volentieri nei m o n t i p u r c h é anch'essi siano spogl i d ' a lbe r i come le steppe. Si credette 
dapprima d i po te r lo d is t inguere dal k i a n g per la d i f fe renza dei luoghi i n cu i d i m o r a . 
Pareva imposs ib i le o a lmeno i m p r o b a b i l e che lo stesso an imale potesse v ivere nelle 
basse p ianure e i n a l ta mon tagna , al l 'a l tezza d i o l t r e 3 0 0 0 m e t r i ; i f r a t e l l i Schla-

gintweit accertano p e r f i n o che i l k i a n g m o r r e b b e senza a lcun dubb io se dovesse a b i 
tare quelle basse p i anu re . Ma i l P r shewalsk i combat te decisamente questa ipotesi che 



7 2 Ordine decimo: Perissodattili 

non si fonda sopra nessuna osservazione prat ica e accerta d i aver veduto indubbia 
mente pascolare lo stesso animale tanto sulle alte montagne de l T ibe t settentrionale 
quanto nelle ricche prater ie del K u k u - n o r . Non sono le cond iz ion i n a t u r a l i del suolo 
n è quelle del l 'a tmosfera che a l lontanano i l k u l a n dal la steppa, p o i c h é esso è temprato 
a qualunque in temper ie e sopporta con uguale indi f fe renza l ' a r ia ra refa t ta dell 'alta 
montagna, i l caldo sole delle p ianure e i l f reddo acutissimo che v i d o m i n a nel l ' inverno, 
le to rmente d i neve delle g rand i a l t i t u d i n i e le calde n u b i d i sabbia che i l vento sol
leva nel l 'a r ida steppa ; m a l ' uomo esercita invece un ' in f luenza grandiss ima sulla sua 
presenza nel la steppa; i n f a t t i possiamo esser cer t i d i t r o v a r l o dapper tu t to là dove 
popol i nomad i ded i t i a l la pastor iz ia n o n con turbano la pace del luogo, là dove i l 
deserto della steppa è cos ì completo , dove i l te r reno è cos ì povero che n o n inv i t a nep
pure l ' uomo p r i m i t i v o a f a r v i sosta. Invece i l nostro cavallo selvatico m a n c h e r à senza 
dubbio nel le regioni percorse p i ù o meno regolarmente da i pastor i n o m a d i , predeces
sor i degli u o m i n i s taz ionar i . 

F i n da i t e m p i del Pallas, dopo i l col locamento delle sentinelle d i c o n f i n i , le schiere 
d i k u l a n , guidate dai vecchi s ta l lon i , erano g i à ra r i s s ime en t ro i con f in i russ i ; soltanto 
alcuni s ta l lon i dispersi e poche cavalle isolate si aggiravano correndo nel la steppa. 
Oggid ì questi ve loci a n i m a l i sono scompars i da m o l t e r eg ion i , t u t t av i a n o n mancano 
ancora sul t e r r i t o r i o russo e sono p i ù f r equen t i presso i l con f ine , da l la parte del
l 'Europa. S ' incontrano t u t t o r a i n n u m e r o abbastanza considerevole i n var ie pa r t i del 
t e r r i t o r i o d i A k m o l i n s k ; popolano una lunga str iscia della steppa compresa f r a i monti 
A i t a i e i l lago Saisan, d 'onde si estendono verso or iente e verso sud i n tu t te le regioni 
della Siberia e del Turchestan adatte al la l o r o v i t a ; le steppe del la Mongol ia , quelle 
della parte nord-ovest della Cina e i m o n t i del T ibe t ne accolgono una grandissima 
q u a n t i t à . « I l k u l a n », scrive A. W a l t e r , « popola le steppe tu rcomanne i n tutta la 
lo ro estensione e v i abbonda ancora o g g i d ì , sebbene l a costruzione della ferrovia 
transcaspiana e le nuove s tazioni m i l i t a r i lo abbiano r i d o t t o a r i t i r a r s i nelle solitudini 
p iù deserte. Durante i p r i m i l a v o r i necessari per la costruzione del la v i a fer ra ta , ven
nero osservate presso la l inea parecchie schiere d i k u l a n , f r a Duschak e Kary-bend 
e i n v ic inanza d i Kasantschik. Oggid ì t a l i schiere v i sono in t i e ramen te scomparse. Pare 
invece che n o n siano t roppo rare nel le steppe deserte che si estendono a n o r d dell 'Atrek 
e abbondano t u t t o r a lungo i l conf ine degl i A f g a n i e nelle co l l ine b r u l l e comprese fra 
i l Tedschen e i l Murgab . Nel l ' apr i le del 1887 i n c o n t r a i m o l t i k u l a n ed una quan t i t à 
innumerevo le d i a n t i l o p i a poca distanza dal la sorgente d i A d a m - i l e n , f r a Pul-i-chatun 
e Akraba t » . 

È probabi le che l ' emione non a b i t i sempre lo stesso luogo della sua grandissima 
area d i d i f fus ione . La sua var iab i le pa t r ia lo induce a m i g r a r e . Appena incomincia 
l ' i nve rno i p icco l i b r anch i si raccolgono i n schiere p i ù numerose le q u a l i a lo ro volta 
si uniscono ad al t re schiere per cui se ne f o r m a n o d i numeros i ss ime , composte di 
m i l l e e p i ù i n d i v i d u i , le qua l i si avviano i n comune verso una l oca l i t à p i ù ricca di 
cibo. Così, per esempio, g l i e m i o n i abbandonano t u t t i g l i a n n i ne l mese d i agosto le 
cos ì dette s tazioni estive de l t e r r i t o r i o d i A k m o l i n s k , per m i g r a r e verso la cosidetta 
steppa della fame. Un mese dopo l i t r o v i a m o nelle sol i te s taz ioni i n v e r n a l i dove sono 
raccol t i i n schiere numerosiss ime d i cui s ' in tendono da l on t ano le zampate che non di 

rado d à n n o l ' a l l a rme f r a le sentinel le cosacche del conf ine . Così a lmeno ci racconta

r o n o i n Siberia. Quando la neve i ncominc i a a sciogliersi t o r n a n o i n d i e t r o e i n aprile si 
recano d i nuovo nel le ì o r o s tazioni esl ive. Ciò accade r ego la rmen te t u t t i g l i anni, 
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tanto nel la par te occidentale quanto nel la par te o r ien ta le de l la l o r o area d i d i f fus ione . 
« Le p i ù i m p o r t a n t i m i g r a z i o n i del lo zigget tai », dice i l Radde, « ne l la S iber ia o r i e n 
tale hanno luogo i n au tunno , p e r c h é l a sua v i t a nomade p u ò i ncominc i a r e sol tanto 
quando i p u l e d r i d e l l ' u l t i m a estate sono abbastanza r o b u s t i per p render par te alle 
marcie lunghe e ve loc i . Verso la f ine d i se t tembre , a l l ' e t à d i 3 o 4 ann i , i g i o v a n i s t a l 

loni si separano dal le schiere d i cu i facevano par te e si r i t i r a n o isolat i nel le steppe 
montuose per fondare u n branco l o r o p r o p r i o . A l l o r a lo zigget tai è p i ù che m a i i n d o 
mabile. Non d i rado i l g iovane s ta l lone r i m a n e i m m o b i l e per delle ore sul la vet ta 
di uno scosceso p e n d ì o , r i v o l t o con t ro i l vento , col l 'occhio che spazia sulla sottostante 
campagna. Le sue n a r i c i sono spalancate; l 'occhio percorre i l deserto. A v i d o d i ba t 
taglia, aspetta u n avversa r io ; appena ne scorge uno g l i muove i n c o n t r o galoppando 
a precipizio. A l l o r a s ' impegna una lo t t a sanguinosa pe l possesso delle g iumente ». 
Tut t i g l i s ta l lon i uccisi da l Radde attestavano colle l o r o numerose c ica t r ic i l ' i ndo le 
battagliera p r o p r i a d i quest i ve loc i ss imi cava l l i . 

I l n u m e r o delle cavalle conquistate da u n solo s tal lone v a r i a f r a 3 e 20 secondo le 
loca l i tà ; i b r a n c h i m i n o r i sono compos t i d i 6 i n d i v i d u i ; g l i a l t r i possono contenere 
da 8 a 50 i n d i v i d u i . Qualche vo l t a d ive r s i b r a n c h i si r iun i scono ins ieme anche d'estate 
e allora non è d i f f i c i l e i ncon t r a re parecchie cent inaia d i e m i o n i che pascolano t u t t i 
insieme per d iv ide r s i p i ù t a r d i i n va r i e schiere p i ù piccole. Queste sono guidate da 
uno stallone che comanda a t u t t i g l i a l t r i i n d i v i d u i del b ranco . I l n u m e r o delle g i u 
mente dipende dal le q u a l i t à , d a l l ' e t à , da l coraggio, da l la fo rza e d a l l ' a r d i m e n t o dello 
stallone. Ques t 'u l t imo è indispensabi le a l buon andamento del la schiera, i n f a t t i se 
viene ucciso le f e m m i n e si d isperdono ; se è v i n t o seguono i l conquis ta tore p i ù fo r t e . 
Lo stallone p i ù v igoroso e a rd i t o raccoglie i n t o r n o a s é i l magg io r n u m e r o d i f e m 
mine; quello p i ù g iovane e meno esperto stenta a conquis tarne pochiss ime. F i n c h é 
lo stallone n o n è atto a l la r i p r o d u z i o n e è to l l e ra to ne l b ranco ; appena lo d iven ta viene 
scacciato i r r evocab i lmen te da i compagn i . A l l o r a si aggira so l i t a r io per la campagna, 
per varie set t imane ed anche per parecchi mesi , osservando da lon tano con sguardo 
invidioso la fe l i c i t à de l lo s tal lone p i ù robus to e p i ù vecchio, f i n c h é la gelosia non lo 
spinge a combat tere col r i va l e per la conquis ta d i qualche f e m m i n a . I l Pallas r i fer isce 
ciò che raccontano g l i i n d i g e n i secondo i q u a l i , du ran te i l pe r iodo degl i a m o r i g l i s t a l 
loni adul t i scaccerebbero da l l o r o b ranco le caval le g i o v a n i , inet te al la r i p roduz ione , 
dando occasione a i l o r o r i v a l i p i ù g i o v a n i d i f o r m a r s i u n discreto h a r e m : pare che 
questo sia vero , p o i c h é anche i cava l l i d i K i r g h i s i f anno precisamente lo stesso. 

La v i ta sociale è uno de i ca ra t t e r i d i s t i n t i v i del nos t ro cavallo selvatico e, del 
resto, d i t u t t i i so l iped i . Ne l lo stesso m o d o i n cu i le zebre, i quagga e i daw si uniscono 
alle schiere delle a n t i l o p i a f r icane e degl i s t ruzz i , l ' emione v ive sulle alte m o n 
tagne i n compagnia d i va r i e pecore selvat iche, delle a n t i l o p i del T ibe t e del bue g r u 
gnente: i n p i anura pascola co l l ' an t i l ope saiga e co l l ' an t i lope gozzuta. V ive pure i n 
buona a rmon ia coi cava l l i dispersi ne l la campagna. 11 Rus ino f f m i scrive che i caval l i 
hanno paura dei k u l a n i e l i s fuggono a cagione del le l o ro emanaz ion i sg radevo l i ; ma 
egli non è i n grado d i c o n f e r m a r e quest i ragguagl i con qualche osservazione per 
sonale. At t raversando la steppa suaccennata i l g i o r n o 3 g iugno de l l ' anno 4876 , i n c o n 

trammo presso i l lago Saisan d ive r s i b r a n c h i d i k u l a n i e v e d e m m o pure due so l ipedi , 
immobi l i sul pendio d i u n col le , che ci p a r v e r o due caval l i se lvat ic i . Uno d i essi 
fuggì appena ci v i d e ; l ' a l t r o invece mosse i n c o n t r o a l la nostra carovana; era u n 

«avallo. P robab i lmen te la povera bestia, staccandosi da l suo branco , si era smar r i t a 



74 Ordine decimo: Perissodattili 

nella steppa, e, i n mancanza d i megl io , aveva cercato d i associarsi a l branco di 
k u l a n i ; adesso tornava ad abbandonar lo per r i u n i r s i a i nos t r i cava l l i . Si l a sc iò pren
dere e legare senza alcuna d i f f ico l tà e pochi m i n u t i dopo t ro t t ava accanto ai nostri 
caval l i da sella come se non avesse m a i goduto p r i m a una l i b e r t à completa . 

I l cibo predi let to dai k u l a n i è una pianta della steppa, ispida e spinosa, chiamata 
Bajalysch, che abbonda sopratut to nella cosidetta steppa del la fame. Nelle lo ro lunghe 
mig raz ion i , questi pover i a n i m a l i , d i gusto p iu t tos to delicato, debbono contentarsi di 
pascolare le a l t re erbe del la steppa ; durante l ' i nve rno s i cibano a lungo d i ramo
scelli d i tamarisco e d i a l t re poche erbe, sebbene questo cibo non sia confacente alla 
loro salute e l i indebolisca per modo da f a r l i parere t an t i scheletr i a m b u l a n t i . Quando 
i l cibo è scarso pascolano quasi tu t to i l g i o r n o ; quando è p i ù abbondante si riposano 
di t ra t to i n t ra t to , sebbene i l pasto l i occupi a l u n g o ; dopo i l t r amon to del sole si 
abbandonano ad u n breve r iposo, come accertano i K i r g h i s i . 

Le o p i n i o n i dei na tu ra l i s t i i n t o r n o a l per iodo degli a m o r i e a l t empo del parto 
del k u l a n non sono t roppo concordi . Nelle reg ioni occidental i del la sua area d i diffu
sione i l per iodo degli a m o r i incominc ia alla m e t à d i maggio e finisce alla me tà di 
l u g l i o ; i pa r t i si compiono circa u n mese p r i m a , p e r c h è la dura ta della gravidanza 
corr isponde a quella del nostro cavallo. Hay accerta che nel Tibe t i l K iang parto
risce durante l ' i nve rno , e, per confe rmare i l suo det to, aggiunge d i aver ucciso 
nel mese d i agosto una f e m m i n a la quale por tava u n pu ledro quasi a t e r m i n e ; mentre 
nell 'estate egli non vide nessun puledro m i n o r e d i sei mes i . Ciò potrebbe essere 
soltanto una pura combinazione, p e r c h è n o i stessi r i u s c i m m o a cat turare un puledro 
d i k u l a n , nato pochi g i o r n i p r i m a , appunto i l g i o r n o 3 d i g iugno . 

Chi ha veduto i k u l a n i i n piena l i b e r t à n o n p u ò f a r a meno d i considerar l i come 
a n i m a l i a l tamente do ta t i . L 'occhio incantato dell 'osservatore segue i lo ro movimenti 
elegantissimi e non si stanca d i a m m i r a r n e la s o m m a v e l o c i t à . « Le schiere dei k iang» , 
dice con ragione Hay, « presentavano uno spettacolo merav ig l ioso , ar rampicandosi velo
cemente sui m o n t i e correndo i n discesa sui pendi i p i ù r i p i d i senza fare u n passo falso». 
I k u l a n i che inseguivamo per di le t to sal ivano e scendevano cont inuamente sui colli della 
steppa come per met tere a p rova le lo ro forze i n v i n c i b i l i . Nessun cavaliere era in grado 
d i segui r l i , p o i c h é i k u l a n i possono gareggiare colle a n t i l o p i nel la v e l o c i t à della corsa e 
sono poco i n f e r i o r i al camoscio e a l lo stambecco nel la leggerezza dei movimenti. 
Hanno sensi f i n i s s imi e forza erculea ; le p r o p r i e t à in t e l l e t tua l i cor r i spondono intiera
mente alle a t t i t u d i n i f isiche. I K i r g h i s i l i considerano come a n i m a l i m o l t o testardi, 
che si d i s t inguono per una grande indipendenza d i carat tere un i t a ad u n coraggio, ad 
una c u r i o s i t à e ad u n a rd imen to veramente i n c r e d i b i l i . Quando nessuno l i insegue 
proseguono t ro t t ando per la lo ro strada con apparente t r a n q u i l l i t à , scodinzolando 
senza posa e accarezzandosi g l i i n g u i n i col f iocco t e r m i n a l e del la coda ; inseguiti 
galoppano leggermente, ma con grande v e l o c i t à : t u t t av i a anche i n questi casi di 
t r a t to i n t r a t to si f e rmano per d i r ige r s i t u t t i q u a n t i da l la stessa parte , badano alla 
distanza che l i d iv ide da l nemico, q u i n d i si p rec ip i tano d i nuovo al galoppo attra
verso alla steppa, f o r m a n d o una f i la lunghiss ima. I n generale, m a n o n sempre, fug

gono appena avver tono da lontano la presenza d e l l ' u o m o . Uno d i essi, dice Hay, fa 
da sent inel la , stando alla vedetta alla distanza d i 1 0 0 - 2 0 0 m e t r i da l la schiera. Appena 

avver te un per icolo minaccioso, questa sent inel la si avv ic ina cautamente alla schiera, 
la desta, si pone a l la testa del branco e ne a f f re t t a la ma rc i a , is t igando i compagni 

a t ro t ta re o a galoppare con maggio r so l lec i tud ine . I l k u l a n insegui to corre sempre 
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contro i l v e n t o ; ne l l ' a rdore del la fuga sol leva la testa e a l lunga la coda sot t i le . L o 

stallone n o n deve provvedere so l tan lo a l benessere, m a anche a l la sicurezza del la 
schiera; i n f a t t i la sorvegl ia con t inuamente e per so l i to d à i l segnale della fuga . N o n 

di rado esso m u o v e i n c o n t r o a l cacciatore che si a v v i c i n a , i l quale lo uccide quasi 
sempre. Qualchevol ta insegue al t r o t t o i l caval iere . « Una v o l t a », dice Hay, « due 
kiang insegu i rono al la corsa u n p o n y m o n t a t o da u n o dei m i e i se rv i e g l i si a v v i c i n a 

rono tanto ch 'egl i ebbe paura d i essere aggredi to ». L o stesso r i fer isce i l B a l d o v i n 
i l quale dovet te scacciare col lo scudiscio queg l i a n i m a l i t r o p p o cur ios i . 

È chiaro che u n an ima le d i t a l sor ta deve s fuggi re f ac i lmen te alle ins id ie delle 
fiere p i ù grosse. Del resto, nelle steppe de l l 'As ia occidentale n o n v i sono fiere capaci 
di inseguire i k u l a n i , p e r c h è i l u p i de l paese n o n osano c imen ta r s i coi caval l i se lvat ic i 
sani e v igoros i che sanno adoperare ben iss imo con t ro i l o r o n e m i c i g l i zoccoli r o b u 
stissimi d i cu i l i ha f o r n i t i la na tu ra . P e r c i ò s i contentano d i dare i l colpo d i grazia 
ai k u l a n i esaur i t i o a m m a l a t i , l o n t a n i da l b ranco a cui appar tenevano. Nelle p a r t i 
mer id iona l i e m e r i d i o n a l i - o r i e n t a l i del la l o r o area d i d i f fus ione i k u l a n i hanno da 
temere qualchevol ta le ins id ie della t ig re ; m a , siccome le steppe n o n o f f r o n o a questa 
terr ibi le fiera u n soggiorno adat to a i suoi b i sogn i , n o n si p u ò d i re che essa a r rech i 
gravi dann i alle schiere dei k u l a n i . L ' u o m o è i l l o r o nemico p i ù t e r r i b i l e . I pas to r i 
nomadi, ind igen i del la steppa, inseguono con passione i l cavallo selvatico, tan to p i ù 
che ciò r ichiede tu t t a la l o r o a b i l i t à . È d i f f i c i l e che riescano ad avv ic ina rg l i s i abba
stanza per f r e d d a r l o con una f u c i l a t a , p e r c h è la steppa appena ondulata n o n l i 
nasconde al lo sguardo v ig i l e del lo s tal lone. G l i i n d i v i d u i f e r i t i anche nel le gambe c o n 
tinuano a fugg i re con v e l o c i t à ; g i u n t i ad u n a certa distanza, si nascondono i n una 
infossatura del t e r reno dove m u o i o n o e spesso d iven tano preda dei l u p i , m a n o n g i à 
del cacciatore. P e r c i ò i K i r g h i s i e i M o n g o l i p refer i scono aspettare al l 'agguato i caval l i 
selvatici men t r e si recano a l l ' abbevera to io , e a l l o r c h é l ' i n v e r n o , l o ro ace r r imo 
nemico, si accorda c o l l ' u o m o per a v v o l g e r l i i n n u o v i lacci . I l W o l k o w n i k o w a c c e r t ò a l 
Walter che i T u r c o m a n n i sogl iono p r e n d e r l i f r a i gh iacc i , senza p e r ò sostenere questo 
asserto con qualche sua osservazione personale. 

Nella parte or ienta le del la Siber ia , dice i l Radde, questa caccia si p ra t ica i n m o d o 
assai diverso. « I l cacciatore desideroso d i uccidere l 'as tuto e t i m i d o zigget tai , si reca 
nella montagna a l m a t t i n o d i b u o n ' o r a , sopra u n caval lo g i a l l o -ch ia ro . At t raversa 
val l i e montagne cavalcando len tamente i n attesa del la preda . Appena ne avver te la 
presenza, cerca d i avvic inarse le p r o c u r a n d o d i n o n lasciarsi vedere ; a l lo ra i n c o 
mincia la caccia p r o p r i a m e n t e det ta . Raccoglie a l suo veloce r o n z i n o i pe l i della coda 
acciocché non ondeggino a l ven to , p o i Io conduce sopra u n ' a l t u r a dove esso i n c o 
mincia a pascolare l ' e rbet te e scende da caval lo . Si a l lon tana d i c irca cento passi e 
si adagia al suolo ; i l suo a rch ibug io sostenuto da una breve forche t ta è p r o n t o a spa
rare. Lo zigget tai , vedendo i l caval lo , lo scambia per una f e m m i n a del la sua specie 
e g l i si prec ip i ta i n c o n t r o a l ga loppo . Ma n o n ta rda a f e r m a r s i o f f r endo a l cacciatore 
una buona occasione per t i r a r e . Questo m i r a quasi sempre al petto e spesso uccide 
l 'animale sul co lpo ; t u t t a v i a qualchevol ta lo z igget ta i r iceve c inque palle p r i m a d i soc
combere. Non d i rado, nel le g io rna te burrascose, ma lg rado i l suo odorato finissimo la 
povera bestia si lascia cogliere m e n t r e pascola t r a n q u i l l a m e n t e a l l ' imbocca tu r a d i 

una valle ». Invece de l caval lo , i T u r c o m a n n i adoperano i n questa caccia i l camelo. 
« I Turcomann i Saryh », r i fer i sce i l W a l t e r , « f anno questa caccia col camelo. I l cac

ciatore spinge i l suo camelo scarico verso l 'as ino selvat ico che ha veduto da lon tano 
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e g l i permette di pascolare c a m m i n facendo. In tan to egli stesso si nasconde accura
tamente dietro i l camelo, contro la direzione del ven to ; se riesce ad avvicinars i alla 
preda per modo da poter la colpire col suo archibugio spara senz 'a l t ro , collocando 
l 'a rchibugio a forchetta sotto o d inanzi al petto del suo r i p a r o v ivente ». 

I l p ro f i t t o r icavato da quesla caccia è assai considerevole. I K i r g h i s i e i Tungusi 
apprezzano m o l t o la carne del k u l a n . I p r i m i non la considerano meno buona d i quella 
del cavallo; g l i a l t r i la tengono i n conto d i una vera gh io t toner ia ; anche i Turcomanni 
ne sono gh io t t i , a lmeno così dice A . Walter . La pelle della regione sacrale e quella 
delle coscie viene acquistata dagli ab i tan t i del canato d i Buccara i q u a l i ne fanno un 
marocchino finissimo ; i l r imanente della pelle serve per fare coreggie e br ig l ie da 
caval l i . I Tungusi a t t r ibuiscono alla pelle della coda col lungo fiocco annesso una 
v i r t ù medicinale merav ig l iosa ; i l f u m o e i vapor i emanat i da questa pelle bruciata sui 
carboni , essi dicono, r isanano g l i an ima l i a m m a l a t i . 

I pochi t en ta t iv i f a t t i i n questi u l t i m i t emp i per addomesticare i l k u l a n nella sua 
patr ia non ebbero alcun r i su l ta to soddisfacente. I l Rus inof f m i disse che parecchi 
Ki rgh i s i presero d i t ra t to i n t ra t to dei g iovani pu led r i d i k u l a n e l i fecero allevare da 
g iumente domestiche. I pu l ed r i selvatici non tardano ad avvezzarsi alle lo ro nutr ic i , 
ne succhiano avidamente i l latte come se fosse quel lo della madre , ubbidiscono loro e 
non le abbandonano neppure p iù t a r d i ; quando si sono fa t t i p iù g rand ice l l i pascolano 
l iberamente colle schiere domestiche i n v ic inanza delle capanne i n cui d imorano gli 
ind igen i . F i n c h é sono g iovani e p ien i d i b isogni d à n n o le p i ù belle speranze, che però 
vanno perdute appena l ' an imale acquista i l suo pieno vigore . 11 Rus inof f ci fa vedere 
due k u l a n i i qua l i erano slat i presi pochi g i o r n i dopo la l o r o nascita ed al lat tat i da 
g iumente k i rghise . Avevano passato la p r i m a estate della l o ro v i t a ins ieme alla schiera 
d i cu i faceva parte la l o ro nu t r ice e i l p r i m o i n v e r n o con questa i n una stalla fredda, 
senza alcun danno della lo ro salute. Dopo qualche t empo i n c o m i n c i a r o n o a mangiare 
un p o ' d i fieno, d i avena e d i pane secco ; ubb id ivano vo len t i e r i a l r i c h i a m o del l 'uomo, si 
lasciavano allettare fac i lmente dalle ghiot toner ie ch'esso o f f r i v a l o r o , g l i permettevano 
d i accarezzarli , m a non volevano essere toccati sul dorso ; quando f u r o n o adul t i non 
permisero a nessuno d i cavalcar l i , mordendo fur iosamente ch iunque volesse metter 
lo ro la b r ig l i a . Fu imposs ibi le avvezzarl i a t i r a r e i l car ro . Col l ' andar del tempo diven
nero sempre p iù ca t t iv i e r i b e l l i , per cui b i s o g n ò smettere qua lunque tentativo di 
addomest icar l i . 

I l Pallas par la d i una g iumenta d i ku lan la quale f u portata a P ie t roburgo , ma che 
p r i m a era stata m o l t o trascurata. I n f a t t i v i a r r i v ò cos ì magra e indebo l i t a che non 
poteva reggersi i n p i e d i ; tu t tavia non t a r d ò a r ip rendere forza , e se m o r i al p r in 
cipio de l l ' au tunno seguente, non f u g ià i n seguito alla debolezza, m a a cagione del 
f reddo , d e l l ' u m i d i t à del c l ima , del suolo e del c ibo, ed anche per le sostanze adoperate 
per guar i re i l fa rc ino ma l igno che aveva r icoper to la sua pelle. 

Sappiamo da Hay m o l t i a l t r i ragguagl i i n t o r n o ad u n k u l a n ch 'egl i ricevette in 
regalo nel piccolo Tibet e che t r a s p o r t ò i n Ingh i l t e r r a . L ' a n i m a l e era stato preso in 
una fossa e aff idato ad una g iumenta bianca. Siccome p i ù t a r d i questa f u trattenuta 
da u n L a m a del Tibet , Hay c o m p e r ò u n m u l o a c c i o c c h é tenesse compagnia al kulan. 
Tu t tav ia ques t 'u l t imo n o n strinse ma i amic iz ia col suo compagno e p e r c i ò non fu mai 

comple tamente fel ice. Gl i andava d ie t ro senza oppor re alcuna"resistenza, m a non era | 
contento se non quando incon t rava u n caval lo e sopra tu t to un cavallo bianco. 

Duran t e i l viaggio f u sempre m o l t o r e s t ì o a passare sui p o n t i ; a l l o r c h é i l suo compagno 
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v i si avven tu rava senza paura , esso soleva aspettare che avesse r agg iun to la r i v a 
opposta; q u i n d i si t u f f ava senza t i m o r e nelle acque c o r r e n t i , a t t raversando i l fiume 
quasi i n l inea re t ta . Siccome dovevano at t raversare i l Setledsch, a lquan to ingrossato 

da piogge r ecen t i , Hay credette o p p o r t u n o d i f a r sal i re i l k u l a n sopra una zat tera, 
sebbene la cosa fosse d i f f i c i l i s s ima . A S i m l a i l k u l a n n o n t a r d ò ad avvezzarsi a l la vis ta 
della gente che p r i m a g l i era affa t to ignota . Duran te la stagione del le piogge f u sempre 
in o t t ime c o n d i z i o n i d i salute; a l l o r c h é p i ù t a r d i discese i n p i anura , c o n t i n u ò ad essere 
vivace e a l legro quanto m a i , per cu i qua t t ro u o m i n i r o b u s t i e v igo ros i s tentavano a 
trat tenerlo e a g u i d a r l o . N o n d i rado s fuggiva a i suoi g u a r d i a n i , m a si lasciava r i p r e n 
dere senza d i f f i co l t à . Dovet te fa re l ' u l t i m o t r a t t o d i s trada l ungo la costa i n una barca 
costrutta apposi tamente per l u i . L o spazio v u o t o che aveva sotto i p i ed i lo spaventava 
per modo che d i t r a t t o i n t r a t t o sal tava senz 'a l t ro nel l 'acqua colle b r i g l i e e t u t t i g l i 
a l t r i finimenti. N o n si l a s c i ò i n d u r r e a stare t r a n q u i l l o nel la barca che m o l t o p i ù 
tardi , quando se ne coperse t u t t o i l f o n d o d i erba fresca. 

Durante la t raversata che doveva t r a spor t a r lo i n I n g h i l t e r r a i l povero k u l a n ebbe 
a sopportare d ive r s i i n c o n v e n i e n t i . I l t r ag i t to necessario per recars i da te r ra a bordo 
della nave p r e s e n t ò n o n poche d i f f i co l t à p e r c h è , appena sali ta i n barca, la povera 
bestia aveva paura del m a r e e Hay f u ben contento d i veder la r inch iusa a bo rdo in 
uua bel l iss ima stalla ch 'egl i aveva fa t to apparecchiare. Sebbene le p rovvis te raccolte 
per la traversata fossero abbondan t i , n o n si t a r d ò a r iconoscere che i l fieno, la paglia, 
l'erba medica secca e le granagl ie n o n sarebbero bastat i per t u t t o i l viaggio. I no l t r e i 
chicchi d i grano erano t a r l a t i e p e r c i ò i l k u l a n e s i t ò u n pezzo p r i m a di toccar l i e i 
marinai erano così negl igent i che fecero d o r m i r e due vo l te i l k u l a n sulla paglia che 
aveva servi to a r i e m p i r e i materassi de l l ' equipaggio . La povera bestia n o n voleva 
bere l 'acqua semi -co r ro t t a che le veniva o f f e r t a ; tu t t av ia p r i m a che la nave avesse 
toccato S. Elena si era g ià avvezzata a tu t to e mang iava e beveva tu t to quanto le si 
dava. Si t rovava beniss imo nel la sua piccola stal la e aveva impa ra to a tenersi i n 
equi l ibr io, per cui la si sospendeva sol tanto nei g i o r n i d i grande burrasca. In questi 
casi faceva t u t t i g l i s fo rz i poss ib i l i per tenersi i n p iedi e mos t rava d i essere r i c o n o 
scente alle persone che la sorreggevano. A poco a poco questo k u l a n d ivenne domest ico 
quanto ma i e non t a r d ò a r iconoscere la voce d i Hay. Nel passaggio del la l inea r imase 
affranto dal caldo per 3 o 4 g i o r n i , anz i si a m m a l ò , ma g u a r ì presto e i n t u t t o i l r i m a 
nente del v iaggio n o n diede i l p i ù piccolo segno d i malessere, ebbe sempre u n o t t i m o 
appetito, e i n f a t t i i n qua t t ro mes i c o n s u m ò le p r o v v i g i o n i che avrebbero dovuto 
durare sei mes i . Hay o s s e r v ò sempre che i l suo k u l a n era sensibi l iss imo ai buon i 
t rat tamenti . Accettava con grande r iconoscenza le gh io t tone r i e che g l i ven ivano offer te , 
esprimendo l ' i n t i m a soddisfazione d e l l ' a n i m o co l l ' ag i l a re g l i orecchi al lo i nnanz i e 
allo ind ie t ro . Fondandos i sul le p r o p r i e osservazioni , Hay accerta che questo animale 
può essere addomest icato d a l l ' u o m o e ne soppor ta re la t ivamente bene la d o m i n a 
zione. Questo asserto è al t u t t o c o n t r a r i o a c iò che si credeva a l t re vol te . 11 m i o c o l 
lega seppe dagl i i n d i g e n i del T ibe t che i l k u l a n viene incroc ia to m o l t o spesso col 
cavallo; i m u l i r i s u l t a n t i da quest i i n c r o c i a m e n t i sono m o l t o preg ia t i , non soltanto 
per le lo ro o t t i m e q u a l i t à , m a anche p e r c h è sono fecond i . I l k u l a n è sempre r a r i s 
simo nei nos t r i g i a r d i n i zoo log ic i , sebbene i n quest i u l t i m i 2 0 ann i sia stato i m p o r t a t o 
assai più sovente i n Europa , dove si r ip rodusse m o l t e vo l te , e p i ù precisamente 46 vol te 
a Parigi. I I k u l a n venne incroc ia to con o t t i m i r i s u l t a t i co l l ' as ino , col quagga, colla 

zebra e i n questi u l t i m i t e m p i anche col caval lo . 
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I l k u l a n ha una parte impor tan t i s s ima nel la leggenda e nelle t r a d i z i o n i popolar i 
dei K i rgh i s i . Una delle p i ù i m p o r t a n t i dice quanto segue: Nei t e m p i andat i v iveva un 
Kirghiso chiamato Karger -Bei i l quale era tan to r icco quanto in te l l igente . E g l i mori 
senza lasciare nessun erede. Ma i suoi aver i n o n passarono nelle m a n i d i alcuno pe rché 
i suoi a rmen t i si t r a s fo rmarono i n t a n t i a n i m a l i se lva t i c i : le pecore d ivennero ant i 
lopi-saiga e i caval l i k u l a n i . Questo f u u n esempio m o l t o salutare per la popolazione. 
Da quel tempo i n p o i le ant i lopi-sa iga e i k u l a n i popolano la steppa. 

L'ONAGRO degli antichi, menzionato ripetutamente nella Bibbia, è un altro cavallo 
selvatico del l 'Asia che forse costituisce una sola specie col k u l a n . Senofonte lo trovò 
i n gran copia sulle r ive de l l 'Euf ra t e ; Strabone, Var rone e P l i n io l o conoscono come un 
animale indigeno del l 'Asia Minore e Marce l l ino lo accenna come p r o p r i o del paese dei 
Curdi . Secondo le osservazioni compara t ive fat te dal lo Sclater sui caval l i selvatici, 
pare che l 'asino selvatico, d imoran te nei deserti de l l ' Ind ia , non si dis t ingua per nulla 
da l l ' onagro ; i l T r i s t r a m r i fer isce i no l t r e che ai nos t r i g i o r n i ques t ' u l t imo non abita 
soltanto la Mesopotamia, m a anche la Palestina, e spesso viene por ta to a Damasco per 
esservi tenuto i n s c h i a v i t ù . Per conseguenza, la sua pa t r i a comprenderebbe Ja Siria, 
l 'A rab ia , la Persia e i l Belucistan fino a l l ' I n d i a ; lo Sterndale accerta che nelle Indie si 
estende verso sud fino al Guzzerat, m a verso or iente n o n oltrepassa i l 7 5 ° grado di 

longi tud ine or ientale . 
L ' O N A G R O , chiamato dagli Ind ian i G O R K U R , G A U R e K E R D E T O K E R D E T S C H T dai 

Persiani ( E Q U U S [Asinus] O N A G E R , E. ed Asinus hemippus, indicus e hamar), è 
assai p iù piccolo dello zigget tai , m a m o l t o p i ù alto del l 'asino comune, e f o r n i t o di arti 
assai più s o t t i l i . La testa è re la t ivamente p i ù alta e p i ù grossa d i quel la del kulan; 
le l abbra grosse sono coperte fino al m a r g i n e d i pel i setolosi, r i g i d i e fìtti; g l i orecchi 
sono piut tos to l u n g h i , m a p i ù cor t i d i que l l i del l 'as ino. La t i n t a generale del mantello 
è bianca con r if lessi a rgente i ; tu t t av ia la parte super iore della testa, i l a t i del collo e 
del t ronco e i fianchi sono di color isabella pa l l i do . Sulle spalle scorre una striscia 
bianca larga come la mano , u n ' a l t r a str iscia si estende lungo i l dorso e sulla parte 
posteriore delle coscie ; i n mezzo a questa striscia si t r ova la sol i ta striscia longitu
dinale d i color b r u n o - c a f f è . I l pelame è ancora p i ù sericeo e p i ù m o r b i d o d i quello 
del cavallo. L ' ab i to inverna le si p u ò paragonare al la lana del camelo ; l 'abi to estivo 
è m o r b i d o e finissimo. La c r in ie ra che sta d i r i t t a è cos t i tu i ta d i pe l i m o r b i d i , lanosi, 
l u n g h i a l l ' inc i rca 40 c m . ; i l fiocco della coda è lungo una buona spanna. 

Nel suo m o d o d i v ivere l 'onagro r i c o r d a m o l t o lo z igget ta i . Uno stallone-capo 
guida la schiera composta d i g iumente e d i p u l e d r i dei due sessi ; tu t t av ia pare che Io 
stallone sia meno geloso che non nelle specie a f f i n i ; i n f a t t i , duran te i l periodo delle 
emig raz ion i parecchi s ta l lon i si r iun iscono ins ieme, m a n o n r i n u n z i a n o neppure qui 
ai so l i t i bat t ibecchi . Per c iò che r iguarda la v e l o c i t à , l 'onagro n o n la cede allo ziggettai. 
Senofonte r i fer isce che l 'asino selvatico v ince nella corsa i m i g l i o r i c a v a l l i ; anche gli 
s c r i t t o r i p i ù recent i confermano tale asserzione. I l v iaggia tore Por te r par la con ammi
razione d i questo caval lo selvatico. Una vo l t a , nel la p r o v i n c i a d i Fa ro , i l suo veltro 
f avo r i to prese ad inseguire u n an imale i n cu i i suoi compagn i volevano ravvisare 

un 'an t i lope . L ' an ima le i n discorso venne insegui to al ga loppo e avvic ina to grazie alla 
v e l o c i t à del cane. A l l o r a si r i conobbe con grande m e r a v i g l i a d i t u t t i che la supposta 

an t i lope era u n asino selvatico. « Del ibera i » , dice i l v iaggia tore , « d i r incor re re quella 

magni f ica bestia coIPaiuto dei m i e i cava l l i a r a b i ; m a tu t t e le fa t iche dei generos 
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destrieri f u r o n o vane, f i n c h é l ' an ima le si f e r m ò a l l ' i m p r o v v i s o d a n d o m i occasione d i 
osservarlo da v i c i n o . Ma n o n t a r d ò a r i p rende re la fuga col la r a p i d i t à de l pensiero, 
spiccando sa l t i per a r i a , scalpi tando e scherzando nel la sua corsa come se n o n 
fosse pun to affa t ica to e quel la caccia costituisse per l u i u n grande d i v e r t i m e n t o ». 

I sensi de l l ' onagro , e p r i nc ipa lmen te l ' u d i t o , la v is ta e l ' odora to , sono cos ì acuti 
che non è possibile i n s id i a r lo nel la steppa aperta . Essendo m o l t o sobr io , si reca 
all 'abbeveratoio sol tanto una vol ta a l g i o r n o , per cui i n generale i cacciatori Io aspet
tano invano al l 'agguato. Le piante dal succo salato cost i tuiscono i l suo c ibo p r e d i l e t t o : 
a queste tengono d ie t ro le p iante che hanno u n lat te amarogno lo , come i l dente d i 
leone, i l g r i sp ignuolo e s i m i l i ; t u t t av i a esso n o n disprezza neppure i l t r i f o g l i o , l ' e rba 
medica e var ie piante leguminose . Le piante a romat iche m o l t o p r o f u m a t e non g l i 
piacciono a f f a t t o ; le stesso si p u ò d i r e r i g u a r d o alle p iante acquatiche e pa lus t r i , 
ai ranuncol i , alle piante spinose ed anche al cardo cos ì caro a l l ' a s ino domest ico. 
Preferisce l 'acqua salsa a l l 'acqua dolce, p u r c h é sia ben pura , e non beve m a i acqua 
torbida. 

F inora n o n abb iamo nessun ragguagl io i n t o r n o al per iodo del l ' accoppiamento e 
a quello del pa r to ; pare t u t t a v i a che i p a r t i abbiano luogo i n p r i m a v e r a . 

La carne de l l 'onagro è m o l t o pregiata da t u t t i i popo l i che abi tano la sua area d i 
diffusione. Per f ino g l i A r a b i , cos ì d i f f i c i l i da contentare r i gua rdo ai c i b i , i qua l i non 
mangerebbero cer tamente u n asino domest ico, considerano l 'onagro come u n cibo 
puro. Probabi lmente lo stesso accadeva ag l i E b r e i . P l i n io ci racconta che i m i g l i o r i 
onagri si t rovavano ne l la F r i g i a e ne l la L icaonia . « I p u l e d r i d i questi a n i m a l i sono 
conosciuti come bocconi p re l iba t i col n o m e d i Lalisiones. Mecenate f u i l p r i m o che 
imbandisse nei suoi fes t in i p u l e d r i d i m u l o , i n luogo d i ogni cacciagione estera ». 
I Persiani, o l t re al la carne del l 'as ino selvatico, ne adoperano anche i l fiele come f a r 
maco per le mala t t i e d 'occhi . L 'onagro è insegui to accani tamente d a l l ' u o m o . I Per
siani gli d à n n o la caccia a caval lo , si appostano i n g r u p p i ne i l uogh i i n cui esso ha 
l 'abitudine d i passare, a l la distanza d i 8 -10 K m . l ' uno d a l l ' a l t r o , e, appena compare , 
lo inseguono finché non si d ia v i n t o per la grande stanchezza. Qualchevolta scavano 
pure delle fosse p ro fonde r i coper te d i u n sot t i le s t ra to d i r a m i e d 'erbe e le r i e m 
piono d i fieno fino ad una certa altezza, a f f i n c h è la caduta n o n sia dannosa a l l ' onag ro ; 
quindi spingono i cava l l i se lvat ic i verso le v a l l i dove sono scavate le fosse e vendono 
a caro prezzo i g i o v a n i pu l ed r i d i cu i r iescono a i m p a d r o n i s i ; p i ù t a r d i quest i v e n 
gono allevati nel le m a n d r i e dei g r and i personaggi del paese. Questi o n a g r i assogget
tati per t empo al la s c h i a v i t ù fo rn i scono g l i as in i da sella p i ù scelti adoperat i nella 
Persia e ne l l 'A rab i a . Essi conservano le buone q u a l i t à dei l o ro p r o g e n i t o r i selvat ici , 
l'aspetto elegante, l ' i ndo le a l legra e vivace, la r a p i d i t à della corsa, la s o b r i e t à e la per
severanza. Niebuhr r i fer isce che f r a g l i as in i da sella p r o p r i de l l 'Arab i a , m o l t i s s i m i 

corrispondono esattamente a l l ' onagro nel la colorazione del man te l lo . 

Lo stipite del nostro ASINO (EQUUS [Asinus] ASINUS) è tuttora rappresentato 
nell 'Africa da due sotto-specie. La p r i m a , ch iamata A S I N O d 'AFiucA o A S I N O D E L 
DESERTO ( E Q U U S A S I N U S A F R I C A N U S , Equus e Asinus taeniopns), si avv ic ina 

molto nella mole e nel l 'aspet to al suo discendente addomest icato de l l 'Eg i t to , m a 

riguardo a l l ' indole rassomigl ia p iu t tos to al suo af f ine del l 'Asia che v ive al lo stato sel
vatico. L'asino d ' A f r i c a è a l to , snello e ben c o n f o r m a l o , d i color isabella p iù chiaro 
nella parte i n f e r i o r e del c o r p o ; la s tr iscia dorsale è assai ben d is t in ta , così pu re la 
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croce delle spal le; sulla parte esterna del piede si osservano alcune striscie tras
versal i p i ù o meno v i s i b i l i . La c r in ie ra è d i r i t t a e corta, i l fiocco della coda lungo 
e grosso. 

L ' A S I N O D E I S O M A L I ( E Q U U S A S I N U S S O M A L I C U S ) s i dis t ingue dal l 'as ino d 'Afr ica o 
asino del deserto, per la mole assai p iù considerevole e per la c r in i e r a p i ù lunga e 

Asino d'Africa {Equus asinus africanus). 1 / 1 8 della grandezza naturale. 

spiovente. Esso è g r ig io con striscia dorsale poco accennata. Manca la croce delle 
spal le ; invece si osservano sulle gambe mo l t e striscie t rasversal i , nere, a l tu t to distinte. 
La sua pa t r ia è i l paese dei Somal i . Invece l 'asino d ' A f r i c a , assai p i ù conosciuto di 
questo, v ive nei deserti della Nubia super iore . Abbonda sulle r i v e de l l 'Atbara che è 
l ' a f f luente p i ù i m p o r t a n t e del N i lo e nelle p ianure d i B a r k a ; la sua area d i diffusione 
a r r i v a f ino a l la costa del m a r Rosso. Vive press'a poco come lo ziggettai e l'onagro. 
Ogni s tal lone guida una schiera composta d i 1 0 - 1 5 f e m m i n e che sorvegl ia e difende 

dai pe r i co l i . È sommamen te pauroso e prudente , per cu i la sua caccia riesce difficilis

s ima. Seppi da un viaggiatore che aveva fa t to i l v iaggio da l m a r Rosso a Ghartum che 
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gl i as in i se lva t ic i , come i cava l l i del Paraguay, c o r r o n o sovente fin presso l ' accampa
mento, si f e r m a n o al la distanza d i due o t recento passi, m a al p i ù p iccolo m o v i m e n t o 
che si man i fe s t i ne l campo si a l lon tanano cor rendo a p rec ip iz io col la coda al ta . Non 
di rado t rasc inano seco le asine domest iche e le aggregano a l l o r o b ranco . Pare 
che t u t t i g l i as in i domes t i c i adopera t i nel sud e p robab i lmen te anche ne l l 'Ab i s s in ia 
der iv ino da questa specie ; i n f a t t i , secondo g l i A r a b i , essi rassomigl ie rebbero m o l -

Asino domestico (Equus asinus). Vie della grandezza naturale. 

tissimo agl i as in i se lva t ic i . V i d i parecchi as in i i q u a l i , a detta dei l o ro p a d r o n i , 
erano stati pres i g iovan i e addomest ica t i fin dal p r i n c i p i o della l o ro s c h i a v i t ù . N o n 
so se tale asserto fosse l 'esatta v e r i t à ; m a posso accertare che essi si dis t inguevano 
soltanto dagl i a l t r i as ini adopera t i ne l paese per u n p o r t a m e n t o p i ù a l t iero e per una 
maggior resistenza. 

I piedi d i questo an ima le sono o r n a t i d i parecchie fascie e, sopra tu t to que l l i d e l 
l'asino dei Somal i , cost i tuiscono u n carat tere degno d i essere notato, p o i c h é essi c i 
inducono a cons idera r lo come una f o r m a i n t e r m e d i a f r a i suoi a f f i n i de l l 'As ia e i 
cavalli t i g r i n i . 

6. — BREHM, Animali. Voi. I I I . 
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L'asino d 'Af r i ca venne addomesticato da l l ' uom o fin dai t e m p i p i ù a n t i c h i ; gli 
i n d i v i d u i scelti contr ibuiscono sempre con m o l t a efficacia al m i g l i o r a m e n t o del la razza 
asinina. Gl i an t ich i Roman i spesero delle somme assai considerevol i per questo mig l io 
ramento e g l i Arab i seguono ancor oggi i l l o r o esempio. Invece ne i nos t r i paesi I ' A S I N O 

D O M E S T I C O , t rascurato e mal t ra t ta to da t u t t i , è diventato un vero mos t r i c i a t to lo . 
Se paragoniamo i l nostro povero asinelio, che por ta al m u l i n o i sacchi d i farina e 

trascina faticosamente i car r i d i lat te, coi suoi f r a t e l l i del mezzogiorno, saremmo ten
ta t i d i considerarlo come appartenente ad un ' a l t r a specie d i an imale , tanta è la diffe
renza che passa f r a queste due bestie. Come t u t t i sanno l 'asino del n o r d è u n animale 
pigro , cocciuto, spesso ost inato, considerato generalmente e fors 'anche a to r to come 
s imbolo d i scempiaggine e d i ignoranza. Invece l 'asino del sud, e specialmente quello 
del l 'Egi t to , è u n animale bel lo , vivace, operosissimo e resistente, poco infer iore al 
cavallo per la somma d i servigi che rende a l l ' u o m o e fors 'anche superiore ad esso 
per v a r i r i g u a r d i . Ma viene t ra t ta to con ben magg io r cura che da n o i . I n mo l t e regioni 
del l 'Oriente si bada a mantenere la purezza della razza come si farebbe pel cavallo 
p i ù nob i l e ; l ' an imale è n u t r i t o bene, non viene to rmen ta to i n g i o v e n t ù , e p e r c i ò quando 
è adul to rende una somma d i servigi che i l nos t ro asinelio n o n sarebbe certamente 
i n grado d i prestare. I n Oriente l ' a l levamento del l 'asino m e r i t a d'essere prat icato colla 
massima cura, p e r c h è i n quei paesi esso è u n animale domestico nel vero senso della 
pa ro la : si t r ova tanto nel palazzo del r icco quanto nella capanna dello indigeno più 
povero. È i l servo p i ù indispensabile conosciuto dagl i o r i en t a l i . Nella Grecia e nella 
Spagna si possono g ià incont ra re asini be l l i s s imi , m a sempre m o l t o i n f e r i o r i a quelli 
che sono usati i n Oriente e sopratut to i n Persia, i n Egi t to e nel la Turcomannia . Gli 
asini della Grecia e della Spagna acquistano la mole dei m u l i p i ù p iccol i ; hanno pelo 
m o r b i d o e l iscio, c r in ie ra piut tosto lunga e fiocco caudale re la t ivamente lunghissimo; 
g l i orecchi sono l u n g h i , ma ben c o n f o r m a t i , g l i occhi b r i l l a n t i . La lo ro grande resi
stenza, l ' andatura leggiera e i l lento galoppo l i rendono o t t i m i a n i m a l i da sella. Certe 
razze camminano na tura lmente a l l ' a m b i o ; cosi accade, per esempio, agl i asini più 
grossi che io abbia vedu t i , vale a d i re ai cosidett i asini dei carbonai d i Spagna, i quali 
vengono adoperat i p r inc ipa lmen te per t rasportare i l carbone dal le montagne verso i l 
sud. Oltre l 'asino maggiore t r o v i a m o nella Grecia e nel la Spagna d ivers i asini più 
p iccol i , che hanno p e r ò sempre una s t ru t tu ra assai p i ù fina ed elegante d i quella degli 
asini nos t ra l i . 

Ma p i ù bello assai d i questi eccellenti a n i m a l i è l 'asino arabo e sopratut to quello 
che viene allevato ne l l 'Yemen . V i sono due razze: una grossa, coraggiosa, veloce, 
m o l t a adatta pei viaggi , ed una p i ù piccola e meno robusta , che g l i ind igeni ado
perano a preferenza per por ta re i ca r ich i . P robab i lmen te l 'asino maggiore è stato 
mig l io ra to per mezzo de l l ' incroc iamento co l l 'onagro e coi suoi discendenti . Parecchie 
razze a f f i n i sono abbastanza c o m u n i i n Persia e i n Egi t to , dove u n buon asino costa 
assai caro. U n asino da sella che r iunisca t u t t i i r e q u i s i t i des iderabi l i ha u n prezzo 
superiore a quel lo d i u n cavallo comune, e n o n d i rado p u ò costare anche 1900 lire. 
La razza m i g l i o r e si t rova soltanto f r a le m a n i dei personaggi p i ù r i cch i del paese. 
L 'as ino che appart iene a questa razza è grosso come u n m u l o o r d i n a r i o , e g l i rasso
m i g l i a mo l t i s s imo anche nei l u n g h i orecchi . Si dis t ingue i n m o d o par t icolare per la 

s t ru t tu ra elegante del corpo e pel mante l lo m o r b i d i s s i m o . L 'as ino o rd ina r io , che si 
t r o v a nelle m a n i d i t u t t i è d i grandezza media , m a sempre d ' indo le o t t i m a . È labo

r ioso , es t remamente sobr io e m o l t o resistente. Duran te la not te r iceve i l suo cibo 
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) r inc ipale che consiste i n qualche manc ia ta d i fave secche che esso mast ica con fo r t e 
rumore ; d i g i o r n o g l i si d à solo d i quando i n quando u n fascetto d i t r i f o g l i o fresco o 
ana mancia ta d i fave. « Non è possibi le i m m a g i n a r e », d i c e B o g u m i l Gol tz , « u n essere 
più u t i l e e p i ù b r a v o d i questo. I l g iov ine t t o p i ù m e m b r u t o i n fo rca senz 'a l t ro u n asino 
non p i ù grosso d i u n v i t e l lo d i sei se t t imane e lo me t t e a l ga loppo. Questi a n i m a l i , 
in apparenza assai de l ica t i , c a m m i n a n o beniss imo a l passo; m a nessuno riesce a spie
gare come e dove possano t rova re la fo rza d i po r t a r e per delle ore sul la g roppa u n 
uomo adul to , t r o t t ando o ga loppando sotto la sferza del sole : c iò m i pare u n ve ro 
mistero d i cu i conviene cercare la spiegazione ne i segret i del la v i t a as in ina ; se v i fosse 
qualche giust iz ia a l m o n d o , anche l ' as ino de l l 'Eg i t to dovrebbe avere i l suo i l l u s t r a 
tore ». Gl i as in i da sella vengono tosat i con m o l t a d i l igenza i n t u t t o i l corpo , m e n o sulle 
coscie dove i l pelo conserva tu t t a la sua lunghezza ; qualche v o l t a v i si lasciano figu
rat i diversi disegni che d à n n o a l l ' an imale u n aspetto al t u t l o carat ter is t ico. 

Nel l ' in te rno d e l l ' A f r i c a , dove questo u t i l i s s i m o quadrupede v ive i n compagnia 
dell 'uomo come an imale domest ico, si vedono poch i as ini n o b i l i , e i pochi che v i s i 
incontrano sono i m p o r t a t i dal l 'es tero. L 'as ino o r d i n a r i o del Sudan Orientale è i n f e 
riore per ogn i r i g u a r d o a l l 'as ino de l l 'Eg i t to . È p i ù p iccolo , p i ù debole, p i ù indolente e 
più caparbio, m a costi tuisce sempre u n vero tesoro pel Sudanese, sebbene esso lo 
lasci quasi m o r i r e d i f ame e lo cost r inga spesso a procacciars i da s è solo i l p r o p r i o 
cibo. L 'asino r iacquis ta una condiz ione assai p i ù elevata ne l l 'As ia Centrale. « L 'as ino », 
scrive A. Wal te r , « è uno degl i a n i m a l i domes t i c i p i ù adopera t i del la T u r c o m a n n i a e 
vi si incont ra dapper tu t to . I l c l i m a caldo e asciutto de l paese è m o l t o confacente alla 
sua salute. Sebbene anch'essi non siano t r o p p o ben n u t r i t i , g l i as in i t u r c o m a n n i sono 
grossi e robus t i ed a t t i a f o r n i r e una s o m m a s t r ao rd ina r i a d i l avo ro . I l l o ro mante l lo 
ha quasi sempre una t in t a ch ia ra ; g l i i n d i v i d u i b r u n o - s c u r i sono r a r i s s i m i . I n gene
rale predomina i l co lor g r i g i o - c h i a r o , n o n d i rado si osserva pure u n bianco sma
gliante e spesso una t i n t a gia l la come la sabbia, m o l t o af f ine a quella del lo zigget tai . 
La grande a f f i n i t à che passa f r a quest i a n i m a l i si mani fes ta pure nel la str iscia dorsale 
generalmente m o l t o p i ù spiccata e ne l la testa grossa e pesante. Qualchevolta v i è pure 
rappresentata la s t r iscia t rasversale che adorna le spalle de l l 'onagro . Anche ne l l 'As ia 
Centrale l 'asino e i l suo caval iere assumono la guida delle s ingole carovane d i camel i » . 

Nei t e m p i anda t i va r i e isole del l ' a rc ipelago greco e l ' i sola d i Sardegna erano ancor 
abitate da m o l t i as ini s emi - se lva t i c i : o g g i d ì ne t r o v i a m o un n u m e r o abbastanza c o n 
siderevole n e l l ' A m e r i c a Mer id iona le . L o stal lone f o r m a le p r o p r i e m a n d r i e , combat te 
cogli a l t r i per la v i t a e per la m o r t e , è cauto, v ig i l an te e p rudente e n o n si assoggetta 
troppo faci lmente ai v o l e r i d e l l ' u o m o . Anche n e l l ' A m e r i c a Mer id iona le questi as in i 
semi-selvatici an t icamente erano assai p i ù c o m u n i d i c iò che non siano adesso, p o i c h é 
ora v i sono quasi a l t u t t o scompars i . 

I ragguagli precedent i c i hanno g i à ind ica to l 'area d i d i f fus ione del l 'as ino. Tu t tav ia 
aggiungeremo che esso prospera magg io rmen te nel la par te or ienta le del l 'Asia ante
riore e centrale, ne l la par te se t tent r ionale e o r ien ta le d e l l ' A f r i c a , nel le r eg ion i m e r i 
dionali e cen t ra l i de l l 'Eu ropa e finalmente n e l l ' A m e r i c a mer id iona le . I c l i m i m o l t o 
asciutti sono confacent i al la sua salute. L 'as ino soppor ta meno bene del cavallo 
i l freddo e l ' u m i d i t à . P e r c i ò g l i as ini p i ù be l l i s i t r ovano i n Persia, nella Si r ia , i n 

Egitto, nella Ba rbe r i a e ne l l 'Eu ropa m e r i d i o n a l e ; i p i ù ca t t i v i sono quel l i che a b i 
tano l 'Af r ica centrale , oppure quel la par te dei nos t r i paesi che conf ina colla lo ro area 

di diffusione. Per ve ro d i r e n e l l ' E u r o p a centrale e ne l centro d e l l ' A f r i c a esso è 
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assai mal t ra t t a lo e t rascuralo, ment re nei paesi d e l l ' A f r i c a Set tentr ionale e nell'Asia 
t u t t i cercano di m ig l io r a rne la razza con r i p e t u t i i nc roc iament i . Così , per esempio, 
lo Spagnuolo adorna i l suo asino con ogni sorta d i f iocchi e d i gale, con bei collari 
v a r i o p i n t i , splendide bardature e via dicendo, assicurando che i l suo gr igione va 
superbo d i tanto lusso, e si ra l legra delle at tenzioni del pad rone ; ma egl i tratta 
male i l suo quadrupede servi tore nei p u n t i p i ù capi ta l i , g l i fa so f f r i r e la fame, lo 
costringe a lavorare soverchiamente e lo carica d i legnate ne l m o d o p i ù spietato. 
Pur t roppo non è mo l to diversa da questa la sorte degli as ini che v i v o n o nell 'America 
mer id iona le . « Nel P e r ù », m i scrive Hasskarl , « l 'asino è l ' an imale p iù t r ibo la to del 
mondo e costituisce per cos ì d i re l 'un ica bestia da soma del paese. Porta o trascina 
i l legname e le pietre necessarie alla fabbr icazione delle case, l 'acqua richiesta dagli 
usi quo t id ian i della v i t a , i n somma tu t to c iò d i cui l ' u o m o ha bisogno e che fa portare 
dall 'asino per la sua innata indolenza. I l tozzo Zambo, der ivante da l l ' incroc iamento degli 
ind igen i coi negr i , lo segue a passo a passo e n o n g l i r i spa rmia le busse. Non d i rado 
due u o m i n i cavalcano lo stesso asino. A L i m a t u t t i r ipe tono u n p rove rb io i l quale dice 
che questa c i t t à è i l paradiso delle donne e l ' i n f e rno degli as ini ». Anche l 'asino comune 
de l l 'Egi t to non ha una sorte inv id i ab i l e . È lo schiavo, lo z im be l l o d i t u t t i . I n Oriente 
nessuno pensa d i andare a p i e d i ; anche l 'accattone possiede u n asinelio che cavalca 
f ino al luogo dove intende mend ica re ; co là g iun to lascia pascolare l iberamente la 
bestia sul « suolo d i Dio » e alla sera r i t o r n a a casa a caval lo . 

La smania d i cavalcare g l i as ini raggiunge i l suo massimo grado i n tu t to l'Egitto. 
Questi labor ios i a n i m a l i sono indispensabi l i ai bisogni del la v i t a i n tut te le grandi 
c i t t à . Essi v i sostituiscono le nostre vet ture da nolo e p e r c i ò t u t t i l i adoperano senza 
paura d i rendersi r i d i c o l i ; d 'a l t ronde sono perfe t tamente adat t i ad abbreviare e ad 
agevolare i l c a m m i n o nelle anguste s t radicciuole d i quei paesi. I n f a t t i i n Cairo gli 
asini si vedono dapper tu t to i n mezzo al to r ren te umano che prec ip i ta per le vie. I 
cosidett i bu r i cch ie r i del Cairo f o r m a n o una casta d is t in ta e fanno par te della città 
come i m i n a r e t i ed i p a l m i z i . L ' ind igeno n o n p u ò fa rne a m e n o ; l o stesso accade 
al lo s t raniero e bisogna r i n g r a z i a r l i t u t t i i g i o r n i per n o n d i r e tu t te le ore, sebbene 
posseggano i n al to grado l 'ar te d i met te rc i la b i le i n agitazione. « È u n vero piacere 
m a nel lo stesso t empo u n t o r m e n t o », dice B o g u m i l Goltz , « l 'aver a che fare con 
quegl i i n d i v i d u i . Nessuno riesce a farsene u n concetto ch ia ro , non si capisce se siano 
b u o n i o v iz ios i , caparbi o se rv iz ievo l i , p i g r i o v i v a c i , sca l t r i o svergognat i ; costitui
scono u n complesso inde f in ib i l e d i tu t te le q u a l i t à poss ibi l i » . I l viaggiatore s'imbatte 
subi to i n essi appena pone piede a t e r ra i n Alessandria. Stanno dal l ' a lba al tramonto 
nei l u o g h i p i ù a n i m a t i della c i t t à . L ' a r r i v o d i u n bat te l lo a vapore è per essi un avve
n i m e n t o , p o i c h é si t ra t t a d i conquistare g l i s t up id i che ai l o r o occhi sono semplice
mente i g n o r a n t i . I l fores t iero è assalito i n 3 o 4 l ingue e guai a l u i se pronunzia una 
parola i n inglese. A l l o r a s ' impegna i n t o r n o a l supposto r iccone una mischia finché egli 
non si app ig l i al m i g l i o r p a r t i t o , i n fo rcando a l l ' avven tu ra u n asinelio e facendosi con
dur re a l l ' a lbergo. Tale è i l contegno dei b u r i c c h i e r i ; m a per conoscerl i bene bisogna 

par lare arabo e r ivo lge re l o ro la paro la nel la l ingua de l paese invece d i adottare i l 
miscug l io i n t r i c a to di t re o qua t t ro l ingue col quale essi sogl iono espr imers i . 

« Osserva, s ignore », dice l ' uno , « questa carrozza a vapore ch ' io t ' o f f r o i n forma 
d i u n asino, e paragonala a quel la che t i decantano g l i a l t r i ragazzi ! Nessun'altra 
avrebbe la fo rza d i sostenert i , p e r c h è quel le sono povere bestie, debol i e malaticcie, 

m e n t r e t u sei u n u o m o robus to ! Ma guarda i l m i o asino! Esso cor re come una gazzella 
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por tando t i su l la g roppa » . — « Ecco u n asino ca i r i no » , dice l ' a l t r o , « suo nonno 
era u n grosso maschio d i gazzella e la sua bisavola una caval la selvatica. V ia , c a i 
r ino , c o r r i e c o n f e r m a al s ignore le m i e paro le ! Fa onore a i t u o i an tena t i ; c a m m i n a 
i n nome d i D io , m i a dolce gazzella, agile r o n d i n e l l a m i a ! ». I l terzo cerca d i o l t repas
sare i due p r i m i , facendo t u t t i g l i s fo r z i i m m a g i n a b i l i e poss ib i l i e cos ì t i r a i nnanz i 
finché i l v iaggia tore n o n ne abbia i n fo rca to uno . I suoi as ini p r e d i l e t t i r i spondono al 
nome d i « B i s m a r c k », « M o l t k e », ecc. I n t an to la povera bestia prescelta dal v i a g 
giatore è costret ta a galoppare a f u r i a d i u r t i , d i percosse e d i pun tu r e del bastone 
adoperato da l bur icch ie re , che t e r m i n a i n una pun ta d i m e t a l l o ; i l ragazzo g l i corre 
dietro g r idando a squarciagola e m a l t r a t t a n d o i p r o p r i i p o l m o n i precisamente come 
maltrat ta la disgraziata bestia che lo precede. I n questo modo l 'asino corre serpeg
giando f r a le a l t re cavalcature , i n mezzo a i c a r r i , a i somar i , a i camel i ca r ich i , al le 
carrozze e ai pedoni senza perdere la testa n è la sua consueta t r a n q u i l l i t à , m a p r e c i 
pitandosi fino a l la me ta i n u n gradevole ga loppo. I l Cairo é l ' a l ta scuola de l l ' a s ino : 
soltanto i n questa splendida c i t t à s ' impara a conoscere, ad apprezzare, a s t imare e ad 
amare l 'eccellente an ima le che rende a l l ' u o m o t an t i e così u t i l i s e rv ig i . 

Le parole d i Oken si adat tano per fe t tamente a l l 'AsiNO N O S T R A L E : « I l u n g h i s t ra 
pazzi hanno a v v i l i t o per t a l m o d o l 'as ino domest ico che esso n o n rassomigl ia quasi p iù 
affatto ai suoi p r o g e n i t o r i . È m o l t o p i ù p iccolo ed ha una t i n t a g r ig io -c ine r ina assai 
più chiara, orecchi p i ù l u n g h i e p i ù f losc i . I l suo ant ico coraggio si è t r as fo rmato i n 
una ostinatezza quasi i n v i n c i b i t e , la sveltezza ha lasciato i l posto a l l ' indolenza , la v i v a 
cità alla p ig r i z ia e l ' in te l l igenza a l la s tup idagg ine ; l ' amore inna to della l i b e r t à col 
tempo divenne semplice pazienza e l ' a r d i m e n t o to l le ranza delle busse ». L o Schei t l in 
dice quanto segue i n t o r n o a l l ' as ino nel la sua dot ta no t i z ia su l l ' i ndo le degl i a n i m a l i : 
« L'asino domest ico è p iu t tos to sagace che s tup ido ; m a la sua in te l l igenza n o n è cos ì 
schietta come quel la del caval lo , anz i si pot rebbe ch iamare scaltrezza e f u r b e r i a ; per 
lo più si manifes ta col la ostinatezza e col la cocciutaggine. Giovane, sebbene nato da 
una schiava, esso è m o l t o a l legro, spicca sal t i e fa capr io le come t u t t i i b a m b i n i e 
come i l figlio d e l l ' u o m o n o n sospetta i l suo crudele e doloroso dest ino. A d u l t o deve 
tirare i l carro e po r t a re qua lunque c a r i c o ; si lascia ammaes t ra re o t t i m a m e n t e 
dall 'uomo e questo è u n i n d i z i o s icuro del la sua in te l l igenza , p o i c h é deve inves t i r s i 
della v o l o n t à d i u n a l t ro essere, vale a d i r e della v o l o n t à d e l l ' u o m o . A c iò n o n a r r i v a 
mai i l v i t e l lo e da p r i n c i p i o anche i l pu led ro n o n bada affa t to a quel lo che g l i si 
chiede. Ma, sebbene l 'as ino p o r t i con pazienza i l suo grave car ico, n o n lo fa d i certo 
con piacere, p e r c h è appena è l i be ro si avvo l to l a sul suolo e manda i l suo sgradevole 
raglio. È chiaro che i l senso musicale g l i manca in t i e ramente . 1 suoi orecchi indicano 
senza dubbio qualche cosa d i speciale. 

« L'asino ha u n passo s t r ao rd ina r i amente s icuro . Qualchevol ta r i f i u t a d i fare un 
passo ed al t re vol te invece si slancia a b r i g l i a sciol ta. Bisogna sempre badare ai suoi 
orecchi, p e r c h è l i agita d i con t inuo ed espr ime con essi i suoi pensieri e i suoi p r o p o n i 
menti appunto come i l caval lo . Non teme le busse e queste n o n g l i f anno m o l t o effet to, 
in parte per la sua cocciutaggine e i n par te per la durezza del la sua pelle. Conosce 

benissimo i l suo custode, m a non g l i si af feziona m a i . Tu t t av i a g l i corre i ncon t ro , 
esprimendo una certa g io ia . Ha u n i s t in to ve ramente a m m i r a b i l e per r iconoscere da 
lontano l ' avv ic ina r s i d i u n t e m p o r a l e : lascia penzolare i l capo o spicca a l legr i sa l t i . 

« L'espressione del la sua faccia è m o l t o carat ter is t ica e venne r i p r o d o t t a r a r i s s i 

mamente dal pennel lo degl i a r t i s t i . I n generale ne i suoi r i t r a t t i manca i l carattere 
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asinino propr iamente detto. Nella f o r m a della testa l 'asino si avvic ina mol t i s s imo al 
cavallo, m a lo sguardo è assai diverso ». 

T u t t i i sensi dell 'asino domest ico sono bene sv i luppa t i . I l p r i m o posto spetta all 'udito, 
po i viene la vista e dopo questa l 'odora to ; pare che i l ta t to n o n abbia u n grande svi
luppo e i l gusto non è senza dubbio m o l t o perfezionato, p e r c h è a l t r i m e n t i l'asino 
sarebbe p iù ingordo e p i ù esigente dei cavallo. Le sue f a c o l t à in t e l l e t tua l i non sono 
così scarse come si crede genera lmente : così disse con ragione lo Schei t l in . L'asino 
ha una m e m o r i a eccellente e r i t r o v a qualunque sent iero che abbia percorso anche 
una vol ta sola ; sebbene paia s tupido è sagace, scal t ro, e t u t t ' a l t r o che pacifico. Non 
d i rado manifesta una grande m a l i g n i t à . Si f e rma a l l ' i m p r o v v i s o , si getta a terra 
insieme al carico che por ta , morde e t i r a calci e n o n si lascia i n d u r r e a r ia lzars i dalle 
busse p i ù t e r r i b i l i . Ta lun i credono che i l suo finissimo u d i t o sia la causa per cui ogni 
r u m o r e lo spaventa o a lmeno lo confonde, sebbene sia p iu t tos to capriccioso che non 
veramente pauroso. L 'asino non c a m m i n a se ha g l i occhi bendat i e g l i orecchi chiusi; 
esso va i nnanz i soltanto quando p u ò f a r uso d i t u t t i i suoi sensi. 

L'asino si accontenta del n u t r i m e n t o p i ù ca t t ivo , del cibo p i ù scarso. L 'erba e i l 
fieno disdegnati dal la vacca e dal cavallo costi tuiscono ancora una vera ghiottoneria 
pel misero asinelio, i l quale mangia per f ino le or t iche e le erbe spinose. È diff ici le da 
contentare soltanto nel la scelta della bevanda, p e r c h è esso n o n tocca acqua impura; 
quella che beve dev'essere pur i ss ima, e megl io ancora se contiene u n po ' d i sale. Nel 
deserto s ' incontrano spesso delle d i f f ico l tà abbastanza g r a v i , p e r c h è , malgrado la sete 
ardente che lo d ivora , l 'asino n o n v u o l bere l 'acqua t o rb ida degl i o t r i . 

Nei nos t r i paesi, per l 'asino i l per iodo degli a m o r i r i c o r r e agl i u l t i m i mesi della 
p r i m a v e r a e ai p r i m i dell 'estate; ne l sud si p u ò d i re che dura t u t t o l ' anno. I l maschio 
fa le sue d ich ia raz ion i d 'amore alla f e m m i n a coi ben n o t i « I - a , I - a » e aggiunge a 
queste voc i lungamente prolungate e r ipe tu te da cinque a dieci vo l te una dozzina di 
sospir i sb ru f fan t i . Tale amorosa istanza è i r res i s t ib i le ed esercita u n effetto sicuro per
fino sui maschi r i v a l i . Basta aver vissuto i n u n paese dove esistono m o l t i asini per 
riconoscere questo fa t to . Appena un'asina fa ud i r e la sua voce, quale trepidazione 
sorge f r a g l i asini r aduna t i a poca distanza ! I l maschio p i ù v i c i n o si crede assolu
tamente obbl igato a corr ispondere i n m o d o oppor tuno a quei t ener i sospir i e raglia 
a squarciagola. U n secondo, u n terzo, u n quar to , u n dec imo aggiungono la loro nota 
al concerto e t u t t i i ncominc iano a ragl iare ins ieme per m o d o da sbalordire e assor
dare g l i astant i . N o n oso p r o n u n z i a r m i i n t o r n o alla causa d i questo g r i d ì o generale: 
p u ò dars i che d e r i v i da u u dolce sent imento d i f ra te l lanza , m a p u ò anche dipendere 
dal semplice piacere d i ragl iare ; ad ogn i m o d o è certo che u n asino solo p u ò indurre 
t u t t i g l i a l t r i a ragl iare . I bu r i cch ie r i del Cairo d i cu i p a r l a i p i ù sopra, i qua l i si compia-
ciono mol t i s s imo Dell ' intendere la voce de l l ' an imale da cui t raggono i l pane quotidiano, 
p r o m u o v o n o i l t e r r i b i l e « 1-a », mic id ia l e ag l i orecchi europei i m i t a n d o soltanto i l 
p r i m o suono di q u e l l ' i n i m i t a b i l e e brevemente emesso « l i , l i , l i » , che precede la 
parte pr inc ipa le del la favel la asinesca: q u i n d i la bestia s ' incarica d i propagare l'allegra 
commozione . 

Circa u n d i c i mesi dopo l 'accoppiamento, i n generale dopo 2 9 0 g i o r n i , la fem
m i n a d à al la luce uno e qualche r a r i s s ima v o l t a due n a t i ; i l p iccolo asinelio nasce 
perfe t tamente sv i luppa to , cogl i occhi ape r t i ; la m a d r e lo lecca con somma tene

rezza e una mezz 'ora dopo la sua nascita g l i o f f r e g i à le m a m m e l l e . I I puledro può 

essere svezzato i n capo a c inque o sei mesi ; m a con t inua a seguire la madre ancora 
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per m o l t o t empo . Anche nel la p i ù tenera in fanz ia esso n o n r i ch iede nessuna cura 
par t icolare , m a s i accontenta, come fanno i g e n i t o r i , d i ogn i cibo che g l i venga o f f e r to . 
È poco sensibile alle inf luenze a tmosfer iche e p e r c i ò n o n si a m m a l a cos ì f ac i lmente . 
È u n an imale v ivac iss imo e a l legro , che espr ime l ' i n t i m a contentezza d e l l ' a n i m o colle 
mosse e coi sa l t i p i ù s t ravagant i . Corre a l legramente i n c o n t r o ad ogn i a l t ro asino, 
ma si avvezza pure a l l ' u o m o . Se lo si v u o l separare dal la m a d r e i l do lo re è grande 
dall 'una e da l l ' a l t r a par te . Madre e f i g l i o oppongono la p i ù v i v a resistenza; se c iò n o n 
giova a n u l l a , mani fes tano i l l o r o dolore g r i dando per v a r i g i o r n i od anche per mezzo 
di una grande i r requie tezza . I n caso d i per ico lo la m a d r e d i fende coraggiosamente 
i l suo nato, non bada n è a l fuoco n è a l l 'acqua e, se occorre , sacrif ica la p r o p r i a v i t a 
per salvare que l la de l figlio. L 'as ino è g i à adu l to p r i m a d i aver ragg iun to l ' e t à d i due 
anni ; a t re a n n i acquista la pienezza del le sue forze . Anche l avorando assiduamente 
p u ò giungere ad u n ' e t à i n o l t r a t a ; si conoscono v a r i esempi d i asini che vissero fino a 
40 ed anche a 50 a n n i . 

11 cavallo e l'asino furono accoppiati fin dai tempi più antichi ; da questo incro
ciamento nacquero degl i i b r i d i ch i ama t i muli o bardotti. Si d icono m u l i i p r o d o t t i 
dell'asino e del la cavalla e b a r d o t t i q u e l l i che r i su l t ano da l l ' accoppiamento del cavallo 
coll 'asina; g l i u n i e g l i a l t r i si avv ic inano m a g g i o r m e n t e al la m a d r e che n o n a l padre 
nell'aspetto esterno del co rpo . 

I l M U L O ( E Q U U S M U L U S ) è poco i n f e r i o r e a l caval lo ne l la m o l e e ne l la f o r m a del 
corpo, ma se ne d is t ingue per la f o r m a del la testa, per la lunghezza degl i orecchi , per 
la coda coperta d i pe l i c o r t i a l la radice, per le coscie p i ù robuste e per g l i zoccoli p i ù 
stretti che r i cordano l 'as ino. Nel colore del man te l lo somig l i a quasi sempre al la madre . 
Raglia come i l suo s ignor padre . 

I l B A R D O T T O ( E Q U U S H I N N U S ) conserva la f o r m a modesta, la piccola mo le e i 
lunghi orecchi del la m a d r e e acquista so l tanto da l caval lo la testa p i ù lunga e p i ù 
sottile, le coscie p i ù piene, la coda f o r n i t a d i pe l i i n t u t t a l a sua lunghezza e la voce 
che ni t r isce; per con t ro , o l t r e a l l 'aspet to , r i t i e n e pure la p i g r i z i a mate rna . 

I l cavallo e l 'asina n o n si accoppiano m a i vo lon t a r i amen te e p e r c i ò l ' a l l evamento dei 
mul i r ichiede sempre i l concorso d e l l ' u o m o . A p p u n t o f r a i cava l l i e g l i as in i che v i v o n o 
in maggior l i b e r t à , si mani fes ta u n odio che p roduce accanite lo t te . L ' i n c r o c i a m e n t o 
richiede diverse p repa raz ion i ed a r t i f i z i special i . L ' a s ino si accoppia senza alcuna d i f f i 
coltà colla caval la ; invece questa stenta ad accet tar lo e lo s tal lone n o n si avv ic ina 
volontieri al l 'asina. I n generale conviene bendare g l i occhi alle cavalle che debbono 
accoppiarsi cogl i as in i , a c c i o c c h é non possano vedere l ' amante che l o r o viene i m p o s t o ; 
non d i rado si presenta al la f e m m i n a r i l u t t a n t e u n be l caval lo che p o i viene scambiato 
con un asino. L o stesso bisogna fare col lo s tal lone. Invece è assai p i ù faci le i n d u r r e 
ad accoppiarsi i l cavallo e l 'asina che sono s ta t i avvezzi l ' uno a l l ' a l t r o fin da l l ' i n fanz ia 
3d allevati ins ieme, p o i c h é a l lo ra essi hanno g i à pe rdu to i n g r an par te la l o r o inna ta 
e reciproca an t ipa t ia . I R o m a n i stessi avevano g i à l ' ab i tud ine di al levare ins ieme 
gli asini e i caval l i des t inat i alla p roduz ione dei m u l i ; g l i Spagl inol i e g l i ab i t an t i 
dell 'America m e r i d i o n a l e con t inuano a fare i n questo m o d o anche ogg id ì . G l i as in i 
nati da pochi g i o r n i vengono a f f ida t i alle cure d i una caval la che abbia p a r t o r i t o da 
poco; l ' amor ma te rno del la f e m m i n a n o n ta rda a d o m i n a r e qua lunque ripugnanza pel 

figlio adott ivo che le f u i m p o s t o . I n b reve f r a la nu t r i ce e i l la t tante si sv i luppa u n 
grande affetto che ta lora induce p e r f i n o l ' as ine l io a d imos t r a r e ai suoi s i m i l i una 
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s impat ia mo l to minore d i quella che manifes ta pei caval l i . Ne l l 'Amer i ca meridionale 
v i sono degli s ta l loni asini che r i f i u t ano assolutamente d i accoppiarsi colle femmine 

della lo ro specie. 
I l contegno d i questi s ta l loni as ini a l la t ta t i dalle cavalle è a l t u t t o par t icolare . Gli 

ab i tan t i de l l 'Amer ica mer id iona le abbandonano le asine nelle ampie pra ter ie al la sola 
guida dei loro s ta l loni , i qua l i d is impegnano colla massima cura l ' u f f i c i o che vien 
loro aff idato. Non così fanno g l i as in i : invece d i guidare i l l o ro branco si abbando
nano alla p igr iz ia e cont inuano a correre d ie t ro alle cavalle come se volessero ancora 
succhiarne i l latte. P e r c i ò bisogna fa r guidare le cavalle destinate alla produzione dei 
m u l i da s ta l loni caval l i castrati imper fe t t amente . Una delle condiz ion i p i ù impor tan t i 
per l 'a l levamento dei m u l i è una cura speciale delle cavalle e delle asine pregne, pe rchè 
la natura si vendica della v io lenta in f raz ione al le sue leggi . G l i abor t i sono frequen
t i s s imi , sia f r a le cavalle fecondate da asini sia f r a le asine accoppiate coi caval l i . La 
cavalla por ta i l m u l o u n po ' p i ù a lungo del suo p r o p r i o pu ledro ; m a i l m u l o sta in 
p iedi assai p i ù presto del giovane cavallo ; la sua crescenza è pu re p i ù lunga di 
quel la del cavallo. P r i m a d i 4 ann i n o n si p u ò appl icare nessun m u l o al lavoro ; in 
seguito la sua forza dura f i no al ventes imo, a l t ren tes imo e ta lora per f ino al quaran

tesimo anno d i v i t a . 
Siccome i m u l i sono p i ù u t i l i dei b a r d o t t i , l ' a l levamento pra t ica to dall 'uomo 

r iguarda quasi esclusivamente i p r i m i . Per conto m i o v i d i dei b a r d o t t i soltanto nella 
Spagna e ne l l 'Abiss in ia , dove pare che n o n esistano m u l i . I n Persia questi sono meno 
pregia t i . A . Wal te r accerta che nel la Tu rcomann ia nessuno pensa ad allevare i muli 
n è a t ene r l i seco come a n i m a l i da l avoro : « A l d i l à del Caspio », egl i dice, « i mul i 
si vedono soltanto ad Askabad dove fanno par te delle carovane p roven i en t i d a l N e s c e d » . 
I l m u l o r iunisce i vantaggi dei suoi gen i to r i . Dal l 'as ino eredi ta la s o b r i e t à , l a costanza, 
i l passo dolce e sicuro ; ha della madre la forza e i l coraggio. I l m u l o è considerato 
come u n an imale indispensabile i n t u t t i i paesi d i montagna ; ne l l 'Amer i ca mer id io
nale esso rappresenta i l camelo degli A r a b i . U n b u o n m u l o por ta u n carico d i 150 Kg., 
percorrendo g iorna lmente da 20 a 28 K m . Le sue forze non si indebol iscono neppure 
dopo i v iagg i p i ù l u n g h i , anche se i l cibo è insuff ic iente e ca t t ivo a segno che un 
cavallo n o n lo mangerebbe. « I l m u l o », dice lo Tschudi , « è u n an imale important issimo 
in tu t to i l Brasile, tanto pel t raspor to delle m e r c i quanto per quel lo dei viaggiator i . La 
robustezza, la perseveranza, l ' in te l l igenza e la sicurezza d i cu i è dotato lo rendono 
m o l t o superiore al cavallo, assai p i ù nobi le d i esso. Possiamo d i re senza t imore di 
esagerare che senza i l m u l o una gran par te d e l l ' A m e r i c a mer id iona l e non avrebbe 
acquistato certamente l ' i n c i v i l i m e n t o a cu i è g iun ta ai nos t r i g i o r n i . Tu t tav ia non si 
p u ò negare che i l m u l o non abbia pure m o l t i d i f e t t i i qua l i r endono abbastanza dif
ficile i l m o d o d i t r a t t a r l o e costr ingono i l fores t iero , ignaro de l l ' an imale , ad usare una 
grande pazienza; m a t u t t i questi d i f e t t i n o n hanno alcuna impor t anza d i f ronte ai 
vantaggi veramente s t r a o r d i n a r i che esso presenta ne i v iagg i l u n g h i e fat icosi ». 

Lo Tschudi , i l quale ebbe occasione d i conoscere i n t i m a m e n t e i m u l a t t i e r i e le 
l o ro bestie, ne descrive a lungo e con m o l t a efficacia la v i ta e le az ion i . T o g l i e r ò quanto 
segue dalla sua descr iz ione: I l mu la t t i e ro bras i l iano , ch iama lo t r o p e i r o , compie coi 
suoi b ranch i d i m u l i i l t raspor to delle m e r c i f r a le va r i e p a r t i de l paese. Trasporta 
sulla costa i p r o d o t t i del suolo dalle r eg ion i p i ù lontane del regno e reca i n queste 

g l i oggett i d i lusso e que l l i necessari ai b i sogn i del la v i t a q u o t i d i a n a ; esso è i l mediatore 
del commerc io e del lo scambio del d a n a r o ; p e r c i ò esercita una par te importantissima 
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nel governo del lo Stato. Esso ha usato la p icca ; fin da ragazzo si è avvezzato a 
seguire le t ropas de i m u l i e r iun i sce tu t t e le q u a l i t à ind i spensab i l i pe l suo mest iere , 
cioè : la fo rza , i l coraggio, la r i solutezza , l 'as tuzia, la presenza d i sp i r i t o , la costanza 
e la s c a r s i t à de i des ider i . Pochi e t t a r i d i t e r reno , qualche pascolo ed i suoi d i l e t t i 
m u l i , cost i tuiscono tu t to i l suo ave re ; i m u l i f o r m a n o i n o l t r e i l suo o rgog l io p i ù caro. 

Ogni t ropa è d iv isa i n p icco l i b r a n c h i d i 8 i n d i v i d u i ; nelle p rov inc i e m e r i d i o n a l i 
questi b r a n c h i m i n o r i possono anche contenere da 10 a 12 m u l i ; la l o r o sorvegl ianza 
è affidata alle cure d i u n solo m u l a t t i e r e . Duran te i l v iaggio i b r anch i d i m u l i p roce
dono g l i u n i d ie t ro g l i a l t r i a distanze fisse; ogn i m u l o passa esattamente ne i l uogh i 
i n cui è passato que l lo che lo precedeva e pone i p i ed i nel le medesime o r m e . Un i n d i 
viduo ch iamato M a d r i n k a gu ida tu t t a la t r o p a . È questo i l m u l o p iù be l lo , p i ù robus to 
e p iù esperto d i t u t t i ; lo si r iconosce f ac i lmen te osservando la splendida ba rda tu ra 
che lo adorna. Sul la testa p o r t a u n grosso c iuf fo d i cotone rosso; i n mezzo al la sua 
fronte penzola u n grosso scudo d 'argento su l quale è inciso i l n o m e del pad rone ; 
mol t i campanel l i appesi ad u n apparecchio speciale g l i c ingono i fianchi e r i suonano 
allegramente al p i ù p iccolo m o v i m e n t o de l l ' an ima le . T u t t o i l cuoio che costituisce la 
bardatura del la testa, de l pet to e della par te poster iore del corpo è o rna to d i f r e g i 
d'argento p i ù g r a n d i o p i ù p icco l i . 

Le giornate d i v iaggio fa t te dal le t ropas sono cor t i ss ime, p o i c h é esse pe rco r rono 
giornalmente da 1 4 a 2 1 K m . , secondo le cond iz ion i de l l ' a tmosfera e della s trada, 
impiegando da 4 a 6 ore . Quando la g io rna ta d i v iaggio è g iun ta a l suo t e rmine la 
tropa entra ne l Rancho, che è u n grande spazio vuo to , aper to da una par te e f o r n i t o 
di m o l t i pa l i a cui vengono legat i i m u l i ; i n t an to i l t r o p e i r o che precedeva i l corteggio 
ha già fat to i p r e p a r a t i v i necessari per la not te , comperando una buona provvis ta d i 
cibo i n un v ic ino smerc io d i fo ragg i . I m u l i che a r r i vano uno al la vo l t a vengono legati 
ai pali suddett i e s ca r i ca t i , q u i n d i si fa prendere a r ia al le selle e al bagaglio, e a l l o r c h é 
i mu l i si sono r i n f r e sca t i a lquan to , si osservano per bene ad uno ad uno e se ne 
medicano coi mezz i acconci le f e r i t e occasional i p rodot te da l v iaggio , si f e r r ano l o r o 
le zampe e v ia dicendo. F r a t t an to essi hanno g i à pe rdu to la pazienza p o i c h é i l no to 
rumore p rodo t to da i m u l a t t i e r i ne l versare i l mais en t ro i sacchi dest inat i a contenere 
i l cibo non è s fuggi to ai l o r o finissimi o r e c c h i : i n f a t t i eccoli che n i t r i scono , gra t tano 
e pestano i l suolo colle zampe dando segni del la p i ù v iva i nqu ie tud ine , finché non 
riescano ad ottenere i l sacco d i c ibo tan to desiderato. A l l o r a i n c o m i n c i a n o a s m i 
nuzzare i d u r i g r a n i d i me l iga facendo u n r u m o r e s imi l e a quel lo d i u n ingranaggio 
in movimento . Appena hanno t e r m i n a t o i l pasto si t o lgono lo ro i l sacco e la cavezza; 
allora si a r ro to lano vo lu t tuosamente su l t e r reno , vanno i n cerca d 'acqua, bevono e 
finalmente sono condo t t i a l pascolo. I t rope i ros p i ù zelant i l i r i conducono ancora una 
volta nel Rancho a ta rda sera e d à n n o l o r o a mang ia re u n a l t ra razione d i mais , meno 
abbondante della p r i m a . P r i m a che spunt i l ' a lba vengono r a d u n a t i t u t t i nel pascolo e 
ricondotti al Rancho con grande f a t i c a ; q u i v i g i u n t i mang iano , vengono car ica t i e 

tornano a me t t e r s i i n m o v i m e n t o . 
I m u l i sono i m p o r t a t i annua lmen te ne l P e r ù e nel Ch i l i dove hanno u n prezzo 

elevatissimo. Si adoperano nel m o d o p i ù v a r i o , tanto come a n i m a l i da sella quan to 
come bestie da soma. « Una p a r t i c o l a r i t à che n o n accadde d i osservare i n nessun a l t r o 
paese a l l ' i n f u o r i d i L i m a », m i scr ive Hasskar l , « è quel la d i abbandonare i m u l i a 

loro stessi senza l ega r l i . L ' a n i m a l e si f e r m a d inanz i alla casa in cui è ent ra to i l suo 

cavaliere senza preoccupars i a f fa t to dei passanti n é delle cavalcature che vanno e 
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vengono senza fe rmars i . QuanJo si cavalca u n m u l o n o n ancora avvezzo ad aspet
tare i l comodo del padrone g l i si coprono g l i occhi con u n apparecchio d i cuoio 
che ha la f o r m a di un paio d i occhia l i , q u i n d i si va innanz i senz 'al t ro ». Nella Spagna 
si attacca anche i l m u l o alla carrozza; per una coppia d i buone « mulas » si paga 
i l prezzo che si darebbe per due cava l l i . U n viaggio nella co r r i e ra spagnuola è una 
vera gita infernale . Dieci m u l i vengono attaccati l ' uno d ie t ro l ' a l t r o ; i l postiglione 
cavalca i l p r i m o an imale insel la to; i l cocchiere si pavoneggia a cassetta con una frusta 
t remenda e accanto a l u i siede uno speciale mula t t i e re incar icato d i spingere le bestie, 
i l quale por ta uno staffi le d i mole r ispet tabi le . 

Si a f f e r m ò ancora i n questi u l t i m i t e m p i che i l m u l o ed i l ba rdo t to sono animali 
s t e r i l i . Ciò non è sempre vero . Non mancano esempi ant ichiss imi d i i b r i d i fecondi, 
r i su l tan t i dal l 'accoppiamento dell 'asino e del caval lo ; m a siccome questi casi erano 
considerati come opera infernale delle streghe oppure come presagio d i sventura, 
f u rono tenu t i segret i ; p e r c i ò finora possiamo par lare soltanto d i pochiss imi esempi 
a t t i a confermare la f e c o n d i t à degli i b r i d i suddet t i . 11 p r i m o caso conosciuto avvenne 
a Roma nel 4 5 2 7 ; p iù t a r d i se ne produssero due a S. Domingo . Nella Spagna, e più 
p ropr iamente a Valenza, ne l l ' anno 4762 una bel la m u l a b r u n a si a c c o p p i ò con un 
magni f ico andaluso gr ig io e dopo la soli ta gestazione diede alla luce u n bellissimo 
puledro di color rosso-volp ino con c r in ie ra nera, i l quale manifes tava tut te le buone 
q u a l i t à della razza cavall ina pura , era v ivaciss imo e buono da cavalcare a l l ' e t à d i due 
anni e mezzo. Due ann i dopo la stessa m u l a ebbe un secondo e p i ù t a r d i ancora un 
terzo, u n quar to ed u n qu in to puledro , t u t t i generat i da l lo stesso stallone e t u t t i belli 
come i l p r imogen i to . Nel 1759 anche ad Ott inga una m u l a ebbe u n puledro maschio 
da uno stallone cavallo : quel p rodo t to rassomigl iava i n tu t to ad u n cavallo giovane, 
salvo negl i orecchi u n po ' t roppo l u n g h i . Un a l t ro pu ledro nacque i n Iscozia da un 
cavallo e da una m u l a , ma , essendo considerato come u n mos t ro da quei contadini 
ignoran t i , f u messo a mor t e immed ia t amen te . I n questi u l t i m i t e m p i diverse osserva
z ion i accurate hanno messo f u o r d i dubb io la f e c o n d i t à del m u l o ; ne i due ult imi 
decenni trascorsi parecchi m u l i del Giard ino d i accl imazione d i Pa r ig i si sono ripro
do t t i fino alla seconda generazione. 

Un antico scrittore latino racconta che nell'anno 244 dell'Era volgare, Caracalla 
fece veni re a Roma , o l t re alle t i g r i , agl i e lefant i e ai r i n o c e r o n t i , anche u n H I P P O T I G R I S 

che uccise d i p r o p r i a mano . È chiaro che col la denominaz ione d i « cavallo tigre » 
quel lo scr i t tore voleva indicare sol tanto una specie d i caval l i selvat ici s t r i a t i propria 
d e l l ' A f r i c a . I na tu ra l i s t i hanno classificato, non saprei d i r e se a t o r t o o a ragione, cinque 
specie d is t in te d i caval l i s t r i a t i . 

Il QUAGGA. (EQUUS [Asinus] QUAGGA , Hippotigris quagga e H. isabellinus), 
nell 'aspetto esterno si avvic ina maggiormente al caval lo che n o n a l l ' a s ino ; tuttavia è 
m o l t o in fe r io re al Daw o cavallo t i g r i n o . I l corpo è assai ben c o n f o r m a t o ; la testa ele
gante e d i media grandezza; g l i orecchi sono c o r t i , le gambe robuste . Lungo i l collo 
si r izza una c r in ie ra corta e d i r i t t a ; la coda è coperta d i pe l i fin dal la radice, più 
lunga che n o n i n t u t t i g l i a l t r i caval l i t i g r i n i , m a no tevo lmente p i ù cor ta d i quella del 

caval lo . Per c iò che r igua rda i l r imanen te de l m a n t e l l o i l quagga rassomigl ia molto 

al caval lo ; i l pelo è cor to e spianato. I l colore fondamen ta l e del man te l lo è bruno, 
p i ù scuro sulla testa e p i ù chiaro sul dorso, sul garrese e sui fianchi; i l ventre è 
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b ianchiss imo come la par te i n t e rna delle coscie e dei pe l i del la coda. Sulla testa, sul 
collo e sul le spalle scor rono delle s t r isc ie b ianco-gr ig ias t re con s f u m a t u r e rossiccie, le 
qual i sul la f r o n t e e sulle t e m p i e sono m o l t o r avv ic ina te e l o n g i t u d i n a l i ; invece sul le 
guancie si d ispongono t rasversa lmente e sono a lquanto discoste, f o r m a n d o u n t r i ango lo 
f ra g l i occhi e la bocca. Sul col lo si contano d iec i fascie d i t a l sor ta che si presentano 
pure nel la c r in i e r a ; sulle spalle ve ne sono qua t t ro e alcune a l t re sul corpo che p e r ò si 

Quagga (Equus quagga). Vis della grandezza naturale. 

vanno accorciando e impa l l i dendo a m i s u r a che si avanzano verso la par te pos ter iore 
del corpo. Lungo i l dorso scorre fino al la coda una fascia n e r o - b r u n a m a r g i n a t a d i 

grigio-rossiccio. G l i orecchi sono coper t i d i pe l i b i anch i i n t e r n a m e n t e ; la par te esterna 

è rivestita d i pel i b i anco-g ia l logno l i ed o r l a ta d i b r u n o - s c u r o . I due sessi si r a s s o m i 
gliano mo l t i s s imo ; tu t t av ia la f e m m i n a è u n po ' p i ù piccola de l maschio ed ha pure la 

coda p iù corta. I I maschio adul to acquista spesso la lunghezza d i m e t r i 2 ; col la coda 

è lungo m e t r i 2 ,6 ; l 'altezza misura ta da l garrese è d i c i rca m e t r i 4 ,3 . 

Il CAVALLO TIGRINO DI BURCHELL O DAW (EQUUS \Asinus] BURCHELLII, Asinus 
e Hippotigris burchellii, Equus montanus e festivus) è senza d u b b i o la f o r m a p i ù 

nobile del gruppo a cui appar t iene , p o i c h é nel l ' aspet to esterno r i c o r d a i l caval lo p i ù 
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d i t u t t i i suoi a f f i n i ; esso è poco p iù piccolo del quagga; la sua lunghezza e circa m . 2; 
l 'altezza misurata dal garrese è d i m e t r i 1,3; ha corpo tondeggiante con mica molto 
arcuata, piedi robus t i e c r in ie ra d i r i t t a , a foggia d i cresta, al ta 13 cm. , coda piuttosto 
lunga, s imi le a quella del quagga o del cavallo e coperta d i pe l i quasi fino al la radice, 
orecchi s t re t t i e d i lunghezza media . I l pelo m o r b i d o e l iscio è di color isabella 
super iormente e bianco i n f e r io rmen te . Dalle na r i c i par tono qua t to rd i c i str iscie nere, 
so t t i l i di cui sette volgono a l l ' i n s ù e si r iuniscono ad al t re t tante striscie che scendono 
da l l ' a l t o ; le a l t re scorrono obl iquamente sulle guance e si collegano a quelle della 
mascella in fe r io re ; una c i rconda l 'occhio. Lungo i l mezzo del dorso scorre una striscia 
nera, or lata d i bianco ; sul col lo si estendono dieci larghe striscie nere, ta lora divise, 
f ra cui se ne insinuano parecchie al t re m i n o r i , b r u n e ; l ' u l t i m a s t r i s c i a s i d iv ide verso 
i l basso e ne f o r m a tre o qua t t ro a l t re . Le striscie avvolgono tu t to i l corpo, ma rara
mente le gambe che i n generale sono d i color bianco u n i f o r m e ; tu t t av ia s'incon
t rano anche q u i tante differenze e tante m o d i f i c a z i o n i ne l disegno del mantel lo che 
non è possibile s tabi l i re a priori quale sia la regola e quale l 'eccezione. Nei Daw che 
appartengono al la regione dei laghi della parte or ienta le d e l l ' A f r i c a le .striscie orlate 
di g ia l lo sono assai p i ù larghe d i quelle della zebra. 

Nel CAVALLO TIGRINO DI CHAPMAN (EQUUS [Asinus] CHAPMANII) le striscie scen
dono sulle gambe fino agli zoccoli , sebbene questa regola n o n si possa considerare 
come p r i v a d i eccezioni. La t in t a fondamenta le del man te l l o p u ò essere gialla o 
b ianca; nel p r i m o caso le striscie sono d i color bruno-c ioccola t te e ne l secondo quasi 
nere. Come ha d imos t ra to i l Buckley, questa f o r m a non si deve classificare come una 
specie d is t in ta e diversa dal Daw e sarebbe assai megl io considerare ambedue queste 
specie incerte come due Q U A G G A V A R I E G A T I , secondo l 'usanza adot tata da i cacciatori. 

La ZEBRA O CAVALLO TIGRINO DI MONTAGNA (EQUUS [Asinus] ZEBRA, Hippo
tigris zebra e antiquorum) che ha press'a poco la medesima m o l e , è s t r iata i n tutto 
i l corpo e p e r c i ò si dis t ingue fac i lmente da l Daw. Tu t t av ia u n esame p i ù dil igente per
mette d i r iconoscervi divers i a l t r i cara t te r i , Nella s t ru t t u r a del corpo la zebra si avvi
cina piut tos to al l 'asino che n o n al cavallo, sopratut to a l lo z igget ta i . I l corpo sorretto 
da gambe so t t i l i e ben conformate è pieno e robusto , i l co l lo arcuato, la testa corta, 
i l muso r i g o n f i o , la coda mediocremente lunga r ives t i ta d i pe l i c o r t i nel la maggior 
parte della sua lunghezza e d i pel i p i ù l u n g h i verso l ' e s t r e m i t à appun to come quella 
dell 'asina, la c r in iera fo l ta , ma cor t iss ima. La t i n t a bianca o g ia l lognola del mantello 
è in t e r ro t t a . Le lunghe striscie t rasversal i sono nero o bruno-ross icc ie , e partendo 
dal muso, si estendono fino agli zoccoli ; t a l i fascio mancano sol tanto nella parte 
posteriore del ventre e nella parte in terna delle gambe. I l dorso è a t t raversato da una 
striscia longi tud ina le ne ro-bruna , m o l t o scura, un ' a l t r a str iscia s i m i l e a questa per
corre i l vent re . 

Finalmente la ZEBRA DI GREVY (EQUUS [Asinus] GREVVI) è la forma più affine 
al la zebra; tu t tav ia i n essa le striscie che adornano i l man te l lo sono m o l t o p i ù nume
rose e p i ù strette d i quel le del cavallo t i g r i n o d i montagna , 

È probabi le che la zebra sia stala la p r i m a f o r m a d i questo g r u p p o conosciuta 

dagli Europe i . Non sappiamo se I 'H ippo t ig r i s ucciso da Caracalla appartenesse a questa 
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specie, p e r c h è l a descr iz ione d e l l ' a n i m a l e n o n è abbastanza esatta. Uno sc r i t to re poste
riore, P i los torgius , che scrisse verso l ' anno 4 2 5 , pa r l a d i u n grosso asino selvatico, 

screziato, m a descrive i n m o d o a l t u t t o insuf f ic ien te i l caval lo selvatico i n discorso. 
Le p r ime not iz ie p i ù esatte sono f o r n i t e da i Portoghesi d i cui le colonie s tabi l i te nel la 
parte or ientale d e l l ' A f r i c a f u r o n o le p r i m e a conoscere la zebra. Ne l 4666 u n a m b a 
sciatore, r i t o r n a n d o da l l 'E t i op i a , p o r t ò i n regalo a l sul tano del Cairo la p r i m a zebra. 

Daw (Equus burchellii). della grandezza naturale. 

Più tardi K o i n é , S p a r r m a n n , L e v a i l l a n t , L ich tens t ien , Burche l l , Ha r r i s e R. B ò h m pa r l a 
rono della sua v i t a l i be ra ; Cuvier e m o l t i a l t r i na tu ra l i s t i p i ù recent i t ra t tano a lungo 

della v i ta che conduce i n s c h i a v i t ù . 
Queste var ie f o r m e , cos ì a f f i n i f r a l o r o , hanno un 'area d i d i f fus ione diversa, m a non 

pe rò de l imi t a t a esat tamente p e r l e s ingole specie; d ' a l t ronde è facile che anche qui 
avvengano degl i s cambi d i d i m o r a , n o n essendo tu t te le specie stazionarie. La vera 
patria delle zebre è l ' A f r i c a m e r i d i o n a l e e o r i en ta le ; esse mancano al tu t to nelle reg ioni 
t ropical i della par te occidentale d e l l ' A f r i c a e i n tu t to i l t e r r i t o r i o del Congo, ad ecce
zione del suo es t remo l i m i t e m e r i d i o n a l e - o r i e n t a l e . A nord-es t la lo ro area d i d i f f u 

sione è l i m i t a t a da l 1 0 ° e da l 5° grado d i l a t i t ud ine n o r d e verso occidente dal corso 
del Ni lo (Bahr el Dschebel) . « lì suo l i m i t e », scr ive W Yunker , « dovrebbe essere 
costituito da l lo spazio compreso f r a i l 3 3 ° e i l 3 4 ° grado d i long i tud ine or ientale , p o i c h é 
io v i d i so l tanto i l caval lo t i g r i n o d i mon tagna a sud del lago Vi t to r i a ». Una specie che 
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finora non f u determinata con sicurezza ha una pa t r i a a l t u t t o d is t in ta nel l 'Afr ica set
tentrionale-occidentale, la quale verso sud si estende fino a l Senegal e alla parte supe
r io re del Niger. I l Q U A G G A è p i ù comune nel le r eg ion i o r i e n t a l i della sua area di 
di f fusione che non nelle p a r t i occ identa l i ; par tendo da l paese de l Capo, verso nord 
quest'area si estende fin ne l l ' i n t e rno del Ka lahar i e i n quel t r a t to d e l l ' A f r i c a meridio
nale-occidentale che si t r o v a sotto i l p ro te t to ra to del la Ge rman ia ; q u i v i a r r iva fino al 
Kunene e forse p iù i n su ; penetra negl i Stati d i Transwaa l dove ne l 1878 i l Sandemann 
t r o v ò ancora m ó l t e zebre i n tu t t a la parte centrale e o r ien ta le del paese, e si inoltra 
verso la baia d i Delagoa ne i cui d i n t o r n i Io stesso osservatore v ide una schiera di 
cavall i t i g r i n i composta d i parecchie centinaia d i i n d i v i d u i . I l cosi detto Q U A G G A V A R I E 

G A T O , o C A V A L L O T I G R I N O d i Burche l l e d i Chapman, si estende verso lo Zambese, come 
osservarono P. J. Botha e H . Schinz, ma n o n manca neppure presso i l Kunene e per 
conseguenza si t rova i n tu t to i l t e r r i t o r i o del lo Zambese a or iente delle paludi di 
Tschobe. I l quagga p ropr i amen te detto, o quagga comune , manca i n var ie regioni di 

quest'area d i d i f fus ione . 
Invece la"zebra, che preferisce le r eg ion i montuose, accompagna ben lontano questi 

caval l i t i g r i n i : nel Paese del Capo s ' incontra ancora o g g i d ì a poca distanza da Cradock 
e procede verso n o r d nell 'occidente, dove p e r ò è quasi scomparsa dai luogh i v ic in i al 
mare e si l i m i t a a pochi t e r r i t o r i r i s t r e t t i , i q u a l i t u t t av ia s ' ino l t rano fino al Benzuela 
e forse anche fino a l Kuansa; verso or iente la zebra giunge a l 1 2 ° grado d i latitudine 
sud. Per vero d i re da questa parte i l i m i t i della sua area d i d i f fus ione sono ancora molto 
incer t i . I caval l i t i g r i n i si d i f fondono ne l centro d e l l ' A f r i c a or ienta le e penetrano nello 
in terno fin dent ro la regione dei l a g h i ; secondo R. B ò h m sarebbero ancora numerosis
s i m i a l d i là del Lualaba, ad Urna . Le ipotesi che si r i f e r i scono alla specie indigena di 
questi paesi sono diverse e incer te ; m a ad ogn i m o d o si t r a t t a d i a n i m a l i s t r ia t i fino 
agl i zoccol i , e n o n sbaglieremo dicendo che v i debbono p redomina re i quagga varie
gat i . Del resto H ò h n e l accerta che questi cava l l i t i g r i n i n o n s ' incontrano soltanto nelle 
p ianure , m a i n tut te le r eg ion i selvaggie e montuose d e l l ' A f r i c a or ienta le dove salgono 
f ino all 'altezza d i 2300 m e t r i . F ina lmente l ' u l t i m a specie, c ioè la Z E B R A D I G R E V Y , è 
indigena del Paese dei Somal i e delle r eg ion i v ic ine dove f u t r ova t a da J. Menges. La 
spedizione del conte Teleki p o t è de te rminare i l l i m i t e m e r i d i o n a l e dell 'area d i d i f fu
sione p r o p r i a d i questa specie, essendo probab i l i s s imo che si t r a t t i dello stesso ani
male . « A l disotto d i 1 grado e 30 m i n u t i d i l a t i tud ine n o r d », scrive Hòhnel , 
« scompare i l cavallo t i g r ino del sud, an imale f o r n i t o d i larghe striscie, con testa e 
orecchi s i m i l i a que l l i del cavallo, e compare la f o r m a del n o r d , la quale ha testa grossa, 
aff ine a quel la dell 'asino, g rand i orecchi e striscie sot t i l i ss ime, che ad una certa distanza 
fanno parere l ' an imale in t i e ramente g r ig io , per cui spesso credevamo d'avere dinanzi 
agli occhi degli as ini selvat ici o r i n se lva t i ch i t i e var ie vo l te d o v e m m o accertarci per
sonalmente che non fossero davvero degl i asini ugua l i a q u e l l i che c i por tavano sulla 
g roppa ; i nos t r i Somal i ci dissero che quel le bestie erano le loro zebre » . 

I caval l i t i g r i n i menano v i ta sociale. I n generale si r iun iscono i n b r a n c h i composti 
d i 10-30 i n d i v i d u i ; ma i v iagg ia to r i par lano d i schiere numeros i ss ime costituite di 
parecchie centinaia di i n d i v i d u i ; è p robab i le che t a l i aggregazioni d i caval l i t igr in i 
fossero schiere pronte ad imprendere qualche emigraz ione . Ogni specie v ive separata. 
Forse i caval l i t i g r i n i si t emono a vicenda, m a è certo che n o n t e m o n o g l i a l t r i animal i . 
In fa t t i t u t t i g l i osservatori sono concord i nell 'asserire che i b r a n c h i d i quagga conten

gono quasi sempre diverse a n t i l o p i , come l eeucore e le p igarghe , m o l t i gru~ numerosi 
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struzzi ed anche qualche b u f a l o . G l i s t ruzz i sono i compagn i p i ù fedel i d i quest i 

cavalli selvat ici i q u a l i sanno d i poter t r a r r e u n grande pa r t i t o da l la v ig i lanza e dal la 
innata prudenza d i queg l i ucce l l i g iganteschi . Secondo H a r r i s i l quagga var iegato 
avrebbe l ' ab i tud ine d i u n i r s i a l k o k u n o g r u s t r ia ta , men t re i l quagga comune s t r i n 

gerebbe una grande amic i z i a col la g r u ; pare quasi che g l i u n i n o n possano stare 
senza le a l t re . Queste amic iz ie che uniscono cer t i a n i m a l i u n po ' t r oppo a r d i t i ad a l t r i 
più t i m i d i e p i ù i n t e l l i g e n t i n o n sono pun to ra re . I m e m b r i p i ù v i g i l a n t i d i t a l i asso
ciazioni miste d à n n o sempre l ' i n tonaz ione a tu t t a la sch ie ra ; finché s tanno t r a n q u i l l i , 
gli a l t r i n o n pensano che a m a n g i a r e e a d i v e r t i r s i ; m a appena uno d i essi si mos t ra 
preoccupato, desta l ' a t tenzione d i t u t t i ; se fugge la schiera g l i corre d ie t ro al l ' i s tante . 

T u t t i i cava l l i t i g r i n i sono a n i m a l i ve loc i ss imi , v i g i l a n t i e t i m i d i . At t raversano le 
pianure e val icano le mon tagne col la r a p i d i t à del ven to . Ginquant ' ann i o r sono Har r i s 
descriveva la l o r o v i t a col le seguenti , efficacissime pa ro l e : « Nella parte se t tentr ionale 
del fiume Orange, là dove i l K o k u n rappresenta la g r u sua a f f ine , esso v ive i n o t t i m i 
rapport i col Daw f o r m a n d o del le schiere abbastanza numerose composte d i 8 0 - 1 0 0 
indiv idui . È d i f f i c i l e i m m a g i n a r e un essere p i ù bel lo d i questo agile, robusto e selvaggio 
figlio della steppa, dota to d i u n man te l l o splendidamente s t r ia to , e nessuno p u ò fa r s i 
un'idea de l l ' impress ione p rodo t t a da l la v is ta d i quest i v ivac i s s imi a n i m a l i selvat ici , i 
quali , consci della l o r o i l l i m i t a t a l i b e r t à , ba t tono i l suolo coi p ied i oppure cor rono 
pazzamente uno d ie t ro l ' a l t ro d i n a n z i a l v iaggia tore che l i insegue a cavallo. La p i a 
nura sabbiosa si estende a pe rd i t a d 'occh io ; la sua t i n t a fondamenta le rossiccia è 
interrot ta sol tanto qua e là dal le macchie scure fo rma te dal l 'erba i n a r i d i t a dal sole; 
pochi boschetti d i m i m o s e dal le fogl ie pennate v i spargono u n ' o m b r a scarsa e l ' o r i z 
zonte è l i m i t a t o dal le l inee r ig ide dei m o n t i avvol te da u n chiaro vapore . In mezzo a 
questo paesaggio s ' innalza una fitta nuvo la d i polvere che sale verso i l cielo l i m p i d o e 
azzurro come una co lonna d i f u m o , ne l l ' a r i a t r a n q u i l l a . A l c u n i avol to i le svolazzano 
attorno. A poco a poco si avv ic ina e si scioglie. F ina lmente l 'occhio riesce a discer
nere degli esseri s cu r i e v i v e n t i che paiono bal lare i n mezzo alla nuvola d i polvere e 
si fanno vedere per poch i i s t an t i , solo d i t r a t to i n t r a t to . I v i v i raggi del sole, i l l u m i 
nandoli, non t a rdano a f a r c i vedere lo sp lendido man te l lo d i questi an ima l i p r i v i l e 
giati dalla na tura , e a l lora la t e r r a ba t tu ta da i l o r o zoccol i ne l f u r o r del la corsa r i suona 
come al passaggio d i u n r egg imen to d i cava l l e r i a ; la schiera dei cava l l i t i g r i n i s'avanza 
a passo d i carica come u n esercito nemico , p ieno d i minacce. G l i a r d i t i cors ier i si 
precipitano ne l deserto senz 'ordine a lcuno, sol levando i l col lo e la coda, ment re g l i 
strani r u m i n a n t i , l o r o compagn i , n o n stentano a segu i r l i . Ma ecco che la schiera si 
ferma un m o m e n t o per accertarsi che nessun per icolo la minaccia . U n grosso e robusto 
stallone si avanza d i qualche passo: c a m m i n a adagio, con passo cau to ; le nar ic i d i l a 
tate, la c r in ie ra i r t a e scomposta, la coda che f lagel la i fianchi d imos t rano la sua ag i 
tazione. Esso ha r i conosc iu to i l caccia tore ; sbuffa con vio lenza e si precipi ta verso la 
schiera la quale r i p r e n d e la fuga a l l ' i s t an t e : t u t t i i fuggen t i n i t r i scono e scuotono le 
teste striate. T u t t a v i a n o n ta rdano a f e r m a r s i d i nuovo per osservare i l campo. Una 
femmina fuggente si stacca dal la schiera ; i suoi p icco l i orecchi cava l l in i sono r i v o l t i 
mal ignamente a l l ' i n d i e t r o e la b r icconce l la n o n d imen t i ca d i sollevare i p r o p r i i zoc
coli sbat tendol i con t ro le costole d i uno dei suoi a m m i r a t o r i , i l quale aveva creduto 
bene d i app ro f i t t a r e de l la occasione per assestarle una dolce morsicata amorosa. E 
allora, conscia de l la p r o p r i a v i t t o r i a , la bel la bestia vola nel deserto colla ve loc i t à del 

vento, sol levando fieramente la testa, insegui ta da l suo amante che n o n si stanca d i 
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correr le die t ro finché la polvere n o n t o r n i ad a v v o l g e r l i o f fuscandol i per modo che il 
viaggiatore non riesce p i ù affa t to a d i s t i ngue r l i » . 

I cacciatori esperti , f o r n i t i d i u n b u o n caval lo , n o n stentano a raggiungere una 
schiera fuggente d i caval l i t i g r i n i ; invece g l i i n d i v i d u i i so la t i sfuggono quasi sempre 
alle lo ro insidie. Si dice che i g i o v a n i quagga, d i v i s i col la fo rza dalle lo ro madri, si 
arrendono vo lon ta r iamente ai cacciatori i qua l i sono r i u sc i t i a staccarli dal branco, 
p iombandov i i n mezzo a l l ' i m p r o v v i s o . Del resto, pare che f r a i caval l i t i g r i n i e i soli-
dungul i domestici r egn i una certa s i m p a t i a : i n f a t t i t an to i quagga comuni quanto i 
quagga var iegat i seguono spesso i caval l i dei v i a g g i a t o r i e pascolano tranquillamente 
con essi. R. B ò h m rifer isce quanto segue i n t o r n o al contegno dei caval l i t igr in i nel
l 'Af r ica orientale, dove egl i ebbe occasione d i osservarne parecchie centinaia in una 
vo l t a : « Questi a n i m a l i arrecano sovent i g r av i s s imi dann i a i c amp i dei negri e sopra
tu t to ai seminat i d i panico. S ' incontrano p r inc ipa lmen te nel la steppa aperta ; di giorno 
sogliono r iposars i nelle macchie p i ù rade dove si raccolgono a l l ' o m b r a , g l i un i accanto 
agli a l t r i , cercando un r i pa ro dal sole e dal le s tomoss id i . Le coppie innamorate stanno 
quasi sempre insieme. Appena i l sole volge al t r a m o n t o , le schiere dei cavalli tigrini 
r i to rnano nel la steppa, c a m m i n a n d o le une d ie t ro le a l t re i n una lunghissima fila 
i n in t e r ro t t a . Al la sera si recano a l l ' abbevera toio , sotto la guida d i u n v ig i le stallone. Le 
loro schiere contengono sempre m o l t i a i r on i guardabuoi , b u f a l i ed an t i lop i che compiono 
la vigi lanza delle zebre meno caute. Queste u l t i m e n o n sono m o l t o p r u d e n t i ; all 'avvi
cinarsi del cacciatore si a l lontanano lentamente e si lascerebbero cogliere con molta 
faci l i tà se le a n t i l o p i non pensassero a proteggerle dal le ins id ie dei cacciatori. Inse
guite, galoppano velocemente nella steppa. Del resto hanno una v i t a mo l to tenace; per 
ucciderle ci vuole una fuc i la ta ben d i re t ta . 11 lo ro n i t r i t o r i suona da lontano come i 
l a t ra t i d i una m u t a d i cani . Hanno carne bianca e n o n ca t t iva , la quale p e r ò , se è 
preparata men t re è ancora t roppo fresca, ha u n sapore dolcias t ro e nauseante. Le 
zebre sono d ivora te m o l t o sovente da i l e o n i . V i d i m o l t i p u l e d r i ne i mesi d i luglio e 
se t tembre; alla m e t à d i o t tobre uccisi una f e m m i n a gestante la quale portava un 
puledro g i à pross imo a nascere » . 

La zebra v ive i n m o d o al tu t to d iverso . Questo an ima le , dice Ha r r i s , abita esclu
sivamente le montagne, n o n scende i n p i a n u r a che i n caso d i bisogno e non si unisce 
m a i ai suoi a f f i n i . I n mon tagna sceglie a preferenza i l u o g h i p i ù isolat i e selvaggi; 
ogni schiera è pro te t ta da una sent inel la appostata sul la roccia o sulla cresta p i ù spor
gente. I l m i n i m o segno d ' a l l a rme dato dal la sent inel la basta per i n d u r r e la leggiadra 
schiera variegata a fugg i re a l l ' i s tante , cor rendo lungo i p e n d ì i p i ù scoscesi e sulle creste 
p iù strette con una v e l o c i t à ed una sicurezza i n c r e d i b i l i ; i n quest i casi i l cacciatore 
p i ù a rd i to esita a seguire la preda, per cui d i f f ì c i l m e n t e riesce a uccidere una zebra col 
suo archibugio d i lungo t i r o . Tu t t av i a , per a m o r del vero , d i r ò che la v i ta delle 
zebre non è esclusivamente l i m i t a t a a l la montagna , sebbene esse si stabiliscano a 
preferenza nelle reg ion i montuose ; i n f a t t i , come i quagga var iega t i , si incontrano ora 
i n montagna ed ora anche in p ianura . Così , per esempio, sono abbastanza numerose 
ne l Ka laha r i , nel paese del Gran Nama e verso i l Kunene dove I I . Schinz le osservò 
i n certe loca l i t à de l imi ta te e pers ino ne l l ' amp ia e deserta p i a n u r a d i N a m i b , a poca 
distanza dal la baia delle balene dove Pechuel-Loesche t o r n ò ad i n c o n t r a r l e nel 4884. 
I cavall i t i g r i n i non sono m o l t o d i f f i c i l i nel la scelta de l l o r o c ibo, m a n o n si contentano 

cos ì fac i lmente come l 'asino. La lo ro pa t r i a p rovvede a t u t t i u n cibo suff iciente se non 
abbondante : quando i l n u t r i m e n t o i n c o m i n c i a a scarseggiare i n un luogo, i nostri 
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leggiadri a n i m a l i e m i g r a n o verso una l o c a l i t à p i ù f e r t i l e . I n f a t t i , i m i t a n d o l 'esempio 

delle altre schiere d i a n i m a l i che popo lano la par te mer id iona l e d e l l ' A f r i c a , i m p r e n d o n o 
delle emigraz ion i pe r iod iche appena la s i cc i t à dissecca o g n i t raccia d i v e r d u r a ne i p i a n i 

deserti che f o r m a n o i l l o r o soggiorno p red i l e t to . F u osservato parecchie vo l t e che a l lo ra , 
accompagnati da va r i e a n t i l o p i , i caval l i t i g r i n i v i s i tano spesso le r e g i o n i col t iva te e si 

rendono uggiosi a i co lon i pe i d a n n i che ar recano a i l o ro poder i . Quando i n c o m i n c i a la 
stagione delle piogge lasciano v o l o n t a r i a m e n t e i l u o g h i co l t i va t i dove sono esposti 
ad accanite persecuzioni , o a lmeno a moles t ie , e f anno r i t o r n o ai l o r o pascoli a n t i c h i . 

La voce del caval lo t i g r i n o r i c o r d a i l n i t r i t o de l cavallo e i l rag l io del l 'as ino, m a è 
diversa cos ì da questo come da que l lo . Secondo la descrizione d i Cuvier , i l quagga 
emet te rebbero vo l te d i seguito la s i l laba « oa, oa » ; a l t r i v i agg ia to r i d icono invece 
che esso g r ida « qua, qua » oppu re « quaha » , e spiegano i n questo m o d o l ' o r ig ine del 
nome che g l i d à n n o g l i O t t e n t o t i ; i l d a w emette dei suoni b r e v i , cor r i sponden t i al la 
sillaba « j u » ; i n s c h i a v i t ù n o n r ipe te m a i questa si l laba p i ù d i t re v o l t e ; n o n t r o v o 
alcun ragguaglio i n t o r n o al g r i d o del la zebra e n o n la intesi m a i g r idare o n i t r i r e ; i l 
Pechuel-Loesche la intese emet tere cer t i suoni p a r t i c o l a r i che r icordavano i l r iso p r o 
fondo o per meg l io d i r e l o « sghignazzare de l lo stal lone ». H ò h n e l c i scrive quanto 
segue in to rno a l l a voce dei cava l l i t i g r i n i osservati a nord-es t dalla spedizione del 
conte T e l e k i : « Quello de l mezzog iorno abbaia e la t ra ad alta voce come u n cane; m a 
quello del n o r d rugge l e t t e ra lmente e p e r c i ò r i c o r d a m o l t o i l leone; quando è i r r i t a t o 
emette dei suoni s i m i l i a q u e l l i delle f ie re , per cui spesso lo s i scambia davvero per 
un carnivoro ». 

Tut t i i sensi degl i i p p o t i g r i sono acu t i . Al l ' o recch io l o r o n o n sfugge i l p i ù l ieve 
rumore; è d i f f i c i l e che l 'occhio si lasci ingannare . Le l o r o f a c o l t à in t e l l e t tua l i non sono 
molto diverse da quel le delle specie a f f i n i . L ' i n f i n i t o amore del la l i b e r t à , l ' inna ta se l 
vatichezza, la ma l i z i a ed i l coraggio sono c o m u n i a t u t t i . Essi comba t tono va lorosa
mente con m o r s i e calci con t ro le belve che l i aggrediscono. Le iene l i lasciano 
saviamente i n pace. È p robab i l e che i l leone solo possa soggiogare u n cavallo t i g r i n o ; 
l'audace leopardo n o n osa aggredire che g l i i n d i v i d u i p i ù debol i . 11 peggiore nemico 
degli i p p o t i g r i è l ' u o m o . L a d i f f i co l t à del la caccia e la bellezza del man te l lo , che si p u ò 
adoperare per v a r i u s i , s t i m o l a n o g l i Europe i a pra t icare la caccia de l l ' i ppo t ig re , i l 
quale, del resto, è al t u t t o i nnocuo . M o l t i co lon i d e l l ' A f r i c a mer id iona le lo inseguono con 
passione; anche g l i Ab i s s in i i n s id i ano accani tamente le specie p r o p r i e dei lo ro paesi, 
perchè i s i gno r i del luogo amano o rna re i l co l lo dei l o ro caval l i con f rangie fat te della 
variegata c r in i e ra d i quel selvaggio a f f ine ai l o r o des t r ie r i . G l i Europe i uccidono g l i 
ippotigri con pal le , g l i i nd igen i con g i a v e l l o t t i ; m a p i ù sovent i quei leggiadri a n i m a l i 
precipitano i n t r appo la , dove vengono uccisi con poca fat ica oppure r i serva t i al la schia
vitù. Gl i i nd igen i d e l l ' i n t e r n o a t t r ibu i scono u n grande va lo re sol tanto agl i i ppo t i g r i 
mor t i per mano dei cacc ia tor i , p e r c h è sono g h i o t t i della l o ro carne, e spesso la conten

dono perf ino a l leone. A l m e n o cos ì dice H a r r i s . 
Gli i p p o t i g r i f u r o n o cons idera t i e r roneamente come a n i m a l i i n d o m a b i l i . F inora 

nessuna mano esperta si o c c u p ò con suff ic iente di l igenza e s e r i e t à d i questi magn i f i c i 
animal i , per potere s t ab i l i r e u n g i u d i z i o d e f i n i t i v o i n t o r n o alle lo ro a t t i t u d i n i . Certi 
tentativi r iescono ben iss imo, a l t r i invece vanno f a l l i t i . I quagga vennero ammaest ra t i 
diverse vo l te a t i r a r e i l ca r ro e a por ta re la soma : i n I n g h i l t e r r a i l Parckins p o r t ò la 
cosa tanto i n n a n z i che u n a coppia d i queste bel le bestie attaccata ad una carrozza 
leggera la t rasc inava appun to come fanno i cava l l i domest ic i . Per vero d i re , a l t r i 

7. — BHEHU, Animali. Voi. I I I . 
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t en ta t iv i ebbero un esito meno felice. I l Cu vier racconta che u n quagga, tenuto i n schiavitù, 
qualchevolta si lasciava avvic inare ed accarezzare, m a spesso incominc iava a dar calci 
f u r i o s i , minacciando d i mordere per f ino i l suo custode quando meno se lo aspettava. 
Andava i n collera appena si accorgeva che i l suo custode aveva intenzione d i traspor
ta r lo i n a l t ro scompar t imento del g i a r d i n o ; a l lo ra cadeva i n g inocchio e sbranava coi 
dent i tu t to c iò che r iusc iva ad a f fe r ra re . L o S p a r r m a n n racconta i l p r i m o tentativo 
fat to da u n ricco colono del Capo per ammansare i cava l l i t i g r i n i . Questi aveva fatto 
allevare alcune zebre catturate m o l t o g iovan i e si mos t r ava assai contento del loro 
contegno. U n g io rno p e n s ò d i attaccarle al la sua carrozza. E g l i stesso a f f e r r ò le redini 
e p a r t ì d i carr iera . La corsa f u certamente m o l t o rap ida , p o i c h é i n capo a pochi minuti 
i l fo r tunato p ropr i e t a r io delle zebre era g i à r i en t r a to ne l la scuderia abituale colla car
rozza i n f r a n t u m i . Un ' a l t r a giovane zebra era stata educata con m o l t a cura i n gioventù, 
ma p i ù t a rd i trascurata. La sua dolcezza e la p r i m i t i v a d o c i l i t à lasciarono i l posto ad 
una completa m a l i g n i t à . Tu t tav ia u n audace cavaliere vol le tentare d i domar la . Appena 
l'ebbe inforca ta , essa l a n c i ò fur iosamente i n a l to le gambe pos te r io r i , p rec ip i tò e 
r imase giacente al suolo col suo cavaliere. Qu ind i , r i so l levandos i a l l ' improvv i so , balzò 
da una sponda elevata ne l le t to d i u n fiume, get tando nel l 'acqua i l cavaliere; ma 
questi n o n l a sc iò andare le b r ig l i e e f u r i p o r t a t o a t e r r a fe l icemente dal la zebra stessa 
che si a v v i ò verso la sponda. Ma co là g iun to , r icevet te una dura p rova delle intenzioni 
della sua cavalcatura, prova che certo n o n a v r à m a i d imen t i ca to . La zebra si voltò ad 
u n t ra t to , a v v i c i n ò la testa alla faccia del suo domatore e g l i p o r t ò v i a u n orecchio 
con una t e r r i b i l e morsicata . 

Questi ed a l t r i t en ta t iv i analoghi hanno disgustato i co lon i del Capo e l i hanno 
persuasi essere cosa imposs ib i le addomesticare g l i i p p o t i g r i ; m a t u t t i g l i osservatori 
d i l i gen t i sono conv in t i che col tempo l ' u o m o r i u s c i r à ad u t i l i zzare con suo grande van
taggio questi leggiadri a n i m a l i selvatici . I l B a r r o w accerta i l successo d i tale impresa 
p u r c h é i co loni olandesi del Capo usino maggior pazienza e previdenza e sopratutto si 
r i c o r d i n o bene che u n animale fiero e coraggioso n o n si doma colle percosse e i mali 
t r a t t a m e n t i ; g l i strapazzi po t ranno i n d u r l o ad una cocciuta resistenza, m a non già ad 
u n ' u m i l e sommissione. A d ogn i modo tale addomest icamento è possibi le, m a non facile 
d i certo. Le zebre costarono p i ù fatica a l celebre doma to re Rarey d i t u t t i i cavalli più 
selvaggi ; m a al la fine i suoi s forz i f u r o n o corona t i da p ieno successo. Anche i l Cuvier 
par la d i una zebra f e m m i n a del Giard ino delle piante d i Pa r ig i , la quale era così mite 
e intel l igente da poter la cavalcare. I g rand ios i s t a b i l i m e n t i o d i e r n i c i o f f r o n o i mezzi 
p i ù acconci per l ' i n t roduz ione e lo acc l imamento degl i a n i m a l i u t i l i , fac i l i tando note
vo lmente l 'opera g ià impresa dai nos t r i pad r i . Gol t empo i l n u m e r o degl i i ppo t ig r i alle
va t i ne i g i a r d i n i zoologici a n d r à sempre crescendo, i r a m p o l l i n a t i i n s c h i a v i t ù avranno 
g ià perduto i n gran parte la l o ro indole selvaggia, saranno semi-domes t ic i e potranno 
f o r n i r e a l l ' uomo quei servigi che egli chiederebbe i nvano ai cava l l i t i g r i n i intieramente 
selvatici e assoggettati da poco t empo al la s c h i a v i t ù . Anche i n questo caso la perse
veranza a v r à i suoi b u o n i e f fe t t i . 

T u t t i g l i i p p o t i g r i sopportano la s c h i a v i t ù i n Europa senza inconven ien t i . Quando 
sono ben n u t r i t i godono o t t i m a sa lute ; t r a t t ando l i bene si r i p r o d u c o n o anche i n schia
v i t ù . Nel giornale che pubbl icava p r i m a col t i t o lo d i « G ia rd ino zoologico » e che ora 
é d i re t to da l N o l i , i l W e i n l a n d ci o f f r e una statistica degl i a n i m a l i che s i riproducono 
i n s c h i a v i t ù . Da questo impor t an te elenco ved iamo che i cava l l i t i g r i n i n o n s ì accop

piano soltanto coi lo ro s i m i l i , ma , unendosi ad a l t r i s o l i dungu l i , p roducono degli ibr idi . 
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Lo stesso B u f f o n considerava t a l i accopp iament i come p o s s i b i l i ; m a g l i esper iment i da 

lu i fa t t i i n propos i to n o n ebbero a lcun r i su l t a to . L o r d Clive l i r i n n o v ò con esito p i ù 

felice: egli aveva accoppiato una zebra f e m m i n a con uno stal lone asino, d i p i n t o a m o ' 

di zebra. P i ù t a r d i a Pa r ig i si o t tenne senza alcuna preparazione u n i b r i d o ben c o n 
formato, r i su l tan te da l l ' accopp iamento d i u n asino d i Spagna con una f e m m i n a zebra ; 

disgraziatamente questo i b r i d o rassomig l iava p iu t tos to al padre che non al la m a d r e e 
fu sempre m o l t o r e s t ì o a quals ias i ammaes t r amen to . Nel 1801 l 'as ino e la zebra si 
incrociarono i n I t a l i a ; dopo i l 184-0 t o r n a r o n o ad inc roc ia r s i due vol te a S c h ò n b r u n n : 
ma per disgrazia g l i i b r i d i n a t i da t a l i accoppiament i ebbero v i t a breve. P i ù t a r d i si 

tentò l ' incroc iamento sopra una scala p i ù a m p i a e si o t tennero finora g l i i b r i d i p r o 
dotti dalle u n i o n i seguenti : zebra maschio coli''asina, stallone asino colla zebra fem
mina, ziggettai maschio colla zebra femmina, ziggettai maschio col quagga di 
sesso femminile e coli'asina, ibrido di zebra ed asina e ibrido di asino e di zebra 
femmina con un pony. Ciò d i m o s t r a che g l i i b r i d i , accoppiandosi a l o ro vo l ta , pos
sono originare n u o v i p r o d o t t i . Per lo p i ù quest i u l t i m i rassomigl iavano al padre ; t u t 
tavia non pochi presentavano le s tr iscie carat ter is t iche della zebra. Uno stallone daw 
o quagga ( la designazione del la specie è incer ta ) si a c c o p p i ò i n Ingh i l t e r r a con una 
cavalla d i or ig ine araba d i co lor bruno-cas tagno, la quale p a r t o r ì u n i b r i d o d i sesso 
femminile , d i co lor b r u n o , p i ù somig l i an te al la madre che n o n al padre nelle f o r m e 
del corpo e f o r n i t o d 'una coda fo l ta la quale cos t i tu iva una f o r m a in t e rmed ia f r a la 
coda del cavallo e que l l a de l quagga; l o stesso i b r i d o aveva poche striscie t rasversal i 
sul collo, sul la par te an te r io re del dorso e i n una piccola par te delle e s t r e m i t à ante
r io r i e pos ter ior i . Questo s ingolare i b r i d o del quagga si a c c o p p i ò p iù t a r d i con f r u t t o 
con uno stallone arabo e produsse u n pu led ro che presentava ancora la breve cr in iera 
ri t ta ed alcune striscie eredi ta te da l l ' avo lo . P i ù t a r d i la cavalla araba un i ta ad uno 
stallone nero p a r t o r ì t r e vo l t e , o r ig inando dei pu l ed r i p i ù o meno s t r i a t i t rasversa l 
mente. I l p r i m o accoppiamento con u n an imale così diverso da i suoi s i m i l i esercitava 

ancora sulla f e m m i n a un ' i n f l uenza d u r a t u r a e persistente. 
Dopo t a l i p rove , che d o b b i a m o pu re r iconoscere come affat to posi t ive, non p u ò 

sussistere a lcun d u b b i o i n t o r n o al la f e c o n d i t à degl i accoppiament i f r a t u t t i i s o l i 
dunguli e a que l la degl i i b r i d i che ne r i su l t ano . Questo fa t to costringe al silenzio 
i part igiani del la d o t t r i n a de l l ' accoppiamento l i m i t a t a al la specie, che s u s c i t ò tante 
discordie f r a i na tu ra l i s t i e i l o r o avversar i . Chi n o n v o r r à ancora prestar fede alla 
infallibilità del la d o t t r i n a pred i le t ta , dopo t a l i p rove? I v i è de t to : « Solo gli individui 
appartenenti alla medesima specie possono accoppiarsi con frutto e originare dei 
prodotti parimente fecondi ». È ch ia ro che i l na tu ra l i s t a non p o t r à p i ù ammet tere 

un'opinione d i cui i f a t t i hanno d i m o s t r a t o la f a l s i t à . 

Noi cons ider iamo la f a m i g l i a de i T A P I R I ( T A P I R I D A E ) come quella p iù aff ine ai 
cavalli. I t a p i r i sono a n i m a l i r e l a t ivamente p i cco l i e tozz i , i n cui l 'occhio esperto del 
naturalista n o n ta rda a r iconoscere una certa a f f i n i t à coi cava l l i . Essi si dis t inguono 
pel corpo ben c o n f o r m a t o , pe r la testa sot t i le e a l lungata , pel collo svelto, per la coda 
breve e rud imen ta l e e per le gambe robuste , d i altezza media . Gli orecchi d i r i t t i sono 
eorti e piut tosto l a r g h i , g l i occhi p icco l i e tag l ia t i ob l iquamente I I labbro super iore si 
allunga a guisa d i proboscide e penzola a lquan to sul l abb ro inferiore.^ I p ied i robus t i 
hanno qua t t ro d i t a a n t e r i o r m e n t e e tre pos t e r io rmen te . I l pelame è fitto e l iscio, 
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m a cor to ; nelle specie americane, da l mezzo del la testa si a l lunga fino al garrese in 
foggia d i cr in iera . La denta tura si compone d i 6 i n c i s i v i e d i u n canino per ogni 
mascella, d i 7 m o l a r i nel la mascella super iore e d i 6 m o l a r i ne l la mascella inferiore. 
Lo scheletro che ha m o l t a analogia con quel lo degl i a l t r i p a c h i d e r m i , si distingue per 
la f o r m a re la t ivamente svelta. Ol t re alle ver tebre cerv ica l i , la colonna vertebrale con
tiene 18 vertebre provvedute d i costole, 5 ver tebre sprovvedute d i costole, 7 vertebre 
sacrali e 12 vertebre caudal i ; la cassa toracica è cos t i tu i ta da 8 paia d i costole; le altre 
sono le cosidette false costole. Nel cranio la par te facciale, lunga e stretta, supera di 
mo l to la scatola craniana, la quale è assai compressa; le ossa nasal i , che si protendono 
l iberamente, sono alquanto r i a l za t e ; l ' a rcata z igomat ica larga e robusta si incurva 
profondamente a l lo i n n a n z i ; le g r a n d i o r b i t e si ap rono nel le fosse temporali, 

profonde. 

Le specie che appartengono a questa f a m i g l i a sono quasi tu t te americane; una ci 
è nota da m o l t o t empo, le a l t re f u r o n o scoperte, descri t te e classificate soltanto di 
recente. Cosa s trana ! I l t ap i ro d 'Amer i ca venne specificato pe l p r i m o nei l i b r i della 
scienza, men t r e i n t o r n o a quel lo de l l ' I nd ia n o n si ebbe nessun ragguaglio sicuro che 
al p r inc ip io del presente secolo. Esso era conosciuto senza dubb io da mol to tempo, 
m a non da n o i , p o i c h é i Cinesi sol i l o menz ionano ne i l o r o t r a t t a t i scolastici. Anche 
r iguardo ai t a p i r i si manifesta lo stesso r appor to che possiamo osservare quasi sempre 
a l l o r c h é una f a m i g l i a d i a n i m a l i è rappresentata ne l Cont inente antico e nel Conti
nente nuovo : le specie del Continente ant ico presentano a n i m a l i p i ù n o b i l i d i forme 
e, per cos ì d i re , p i ù per fe t t i d i q u e l l i che v i v o n o ne l Cont inente nuovo . 

Il TAPIRO DALLA GUALDRAPPA (TAPIRUS INDICUS, T. sumatranus, mdlayanus e 
bicolor, Rhinochoerus indicus e sumatranus) è ch iamato T A R A S H U dagli abitanti 
del Ba rma , K U D A - A Y E R dai Malesi, S A L A D A N G e G I N D O L dagl i i nd igen i d i Sumatra, 
T E N N U da que l l i della penisola malese, e M E da i Cinesi. Esso differ isce da i suoi affini 
per la mo le p i ù considerevole, per la s t r u t t u r a corporea re la t ivamente p i ù svelta, per 
la testa p i ù sott i le nella parte facciale e p i ù convessa nel la par te craniana, per la pro
boscide p i ù robusta e p i ù lunga e pe i p ied i p i ù grossi , per la mancanza della criniera e 
finalmente pel colore del man te l lo . M i pare che la s t r u t t u r a della proboscide abbia 
u n ' i m p o r t a n z a assai considerevole come carat tere d i s t i n t i vo de l l ' an imale . Mentre nei 
t a p i r i amer icani quest 'organo si stacca v i s ib i lmen te da l muso e si presenta i n forma 
d i u n tubo tondeggiante, ne l t ap i ro da l la gua ldrappa la par te super iore del muso si 
t r a s fo rma insensibi lmente i n una proboscide m o l t o a f f ine a que l la dell 'elefante, cioè 
ar rotondata super iormente e piana nel la par te i n f e r io r e . 

I l colore del mante l lo , d i lunghezza m o l t o u n i f o r m e , è pu re assai caratteristico. 
Esso ha una t in t a fondamenta le nero-cupa sulla quale spicca la gualdrappa bianco-
gr igias t ra d i cui i con to rn i sono esattamente d e l i m i t a t i . L a testa è nero-cupa come i l 
col lo , la parte anter iore del corpo s in d ie t ro le omopla te , le gambe, una larga striscia 
che scorre lungo i l petto e sul mezzo del ventre , le zampe pos t e r io r i , uni tamente alle 

coscie e la coda; tu t te le a l t re p a r t i del corpo sono b ianco-gr ig ias t re . G l i orecchi sono 
o r l a t i d i chiaro al ver t ice . Tanto i l co lor nero quan to i l b ianco spiccano i n modo par

t icolare f o r m a n d o una t i n t a cangiante d i f f i c i l e da descrivere. I s i n g o l i pe l i hanno lo 
stesso colore da l l a radice a l la pun ta . Le unghie sono d i co lor corneo , scuro, l ' i r ide é 
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violetto-scura, l a p u p i l l a r o t o n d a e nera . Secondo Sterndale g l i i n d i v i d u i g iovan i 

avrebbero u n m a n t e l l o l egg iadramente co lo ra to , s t r ia to e chiazzato d i g i a l l o - f u l v o 
nella parte super iore e b ianco ne l l a par te i n f e r i o r e . N o n t r o v o indica ta nessuna mi su ra 

esatta del maschio adu l to ; una f e m m i n a adul ta af f idata alle m ie cure aveva la l u n 
ghezza complessiva d i m . 2,5 compresa la coda rud imen ta l e lunga 8 c m . ; l 'altezza 

misurata dalla spalla era d i m . 1 , que l la mi su ra t a dal la groppa era d i m . 1,05; la 
lunghezza della testa da l la p u n t a de l la proboscide fin d ie t ro l 'orecchio a m m o n t a v a a 

63 cm. ; la proboscide r a t t r a t t a era lunga 7 c m . ; a l lungata mi su rava 16 c m . L a pa t r ia 
del tapiro dal la gua ld rapppa c o m p r e n d e i l Tenasser im e i l S i a m ; si estende verso 
mezzogiorno par tendo da l 15° grado d i l a t i t ud ine n o r d e racchiude pure nel la sua area 
la penisola malese e le isole d i Suma t r a e d i Borneo. 

Scheletro del Tapiro (Dal Museo anatomico di Berlino). 

È abbastanza strano che, malgrado le nostre assidue relazioni coll'India e colla 
parte mer id iona le de l l 'As i a , i l t ap i ro dal la gua ldrappa n o n fosse conosciuto p r i m a 
del 1819, anno i n cu i i l Cuvier r i f e r ì i n t o r n o ad esso qualche ragguaglio posi t ivo. 
Qualche t empo p r i m a lo stesso Cuvier aveva considerata la scoperta d i u n nuovo 
mammifero come una cosa d i f f i c i l i s s i m a ai nos t r i g i o r n i ; invece egli ebbe dal D ia rd , 
suo discepolo, una p r o v a convincente del c o n t r a r i o . I l D i a r d m a n d ò anz i tu t to i n Europa 
un disegno de l l ' an ima le e lo a c c o m p a g n ò colle seguenti pa ro l e : « A l l o r c h é v i d i per la 
pr ima vol ta a B a r r a c k p u r i l t a p i r o d i cu i v i m a n d o i l disegno, m i marav ig l i a i che un 
animale cos ì grosso n o n fosse ancora stato scoperto, e me ne marav ig l i a i p iù ancora 
quando v i d i nel la S o c i e t à Asiat ica i l capo d i u n an imale cons imi le regalato i l g iorno 
29 aprile 1806 da l governa to re F a r q u h a r , i l quale faceva pure osservare che quel 
tapiro era tanto comune nel le foreste de l la penisola quanto i l r inoceronte e l 'e le
fante ». I l D i a r d aveva t o r t o d icendo che nessuno sapeva nul la i n to rno al t ap i ro dalla 
gualdrappa, p o i c h é n o n sol tanto i Cinesi, m a anche d ivers i na tura l i s t i europei lo 
descrissero m o l t o t e m p o p r i m a d i l u i . Per ve ro d i r e la descrizione dei b r a v i Cinesi 
lascia a lquanto a desiderare . Ne l l ' an t i ch i s s imo d i z i o n a r i o « Eu l -Ya », la parola Me, 
nome del nostro a n i m a l e , i nd i ca la pantera bianca, a l che si aggiunge che i l Me rasso

miglia anche ad u n orso , m a è f o r n i t o d i testa piccola e d i p ied i c o r t i ; la sua pelle e 
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maculata d i bianco e d i nero e sopporta beniss imo l ' u m i d i t à . I n u n a l t ro dizionario 
i n t i t o l a to « Chuen-Wen » leggiamo invece che i l Me rassomigl ia ad u n orso, m a è di 
color g ia l l icc io e s ' incontra soltanto nel la p rov inc i a d i L h u . Nel « Pen- thsaokana-mou », 
l i b r o che corr i sponde a u n d i presso alla Storia naturale del Ral f i l nost ro m o l t u n -
golo è descri t to assai megl io : « I l Me rassomigl ia ad u n orso. Ha testa piccola e gambe 

Tapiro dalla gualdrappa (Tapirus indicus). 1 / 1 8 della grandezza naturale. 

m o l t o corte . I l pelo cor to e lucente è macchiato d i nero e d i b ianco, sebbene alcuni 
dicano che l ' an imale è b ianco-gia l lognolo ed a l t r i g r ig io -b ianch icc io . Ha una probo
scide s imi l e a quel la dell 'elefante, g l i occhi del r inoceron te , la coda della vacca, e i 
p ied i della t igre ». Nelle opere dei Cinesi e dei Giapponesi , t r o v i a m o ino l t r e varie 
figure del t ap i ro dal la gualdrappa , specialmente nei l i b r i s c r i t t i , s t ampa t i e rilegati 
pel d i le t to e per l ' i s t ruz ione de l l ' in fanz ia . Queste figure t ra t tano del Me come d i un 
m a m m i f e r o o r d i n a r i o , conosciuto da t u t t i . 

Lasciando i n disparte la scienza cinese, la s tor ia del la scoperta del t ap i ro dalla 
gualdrappa è la seguente: Mol to t empo p r i m a che i l D ia rd scrivesse a l C u v i e r , g i à fin 
da l 1772 , l ' inglese Wahl fe ld t aveva fa t to menzione del t ap i ro b ico lo re i n una relazione 

i n t o r n o a Sumatra . Eg l i lo prese per u n ippopo tamo e lo descrisse come tale, ma 
aggiunse al la sua descrizione u n disegno che n o n lascia dubb io i n t o r n o a questo tapiro. 
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Nel lo stesso t e m p o i l Marsden p u b b l i c ò una s tor ia d i Sumat ra la quale contiene 
m o l t i r agguagl i i n t o r n o a l t a p i r o . Ne l 1805 s i r S t a m f o r d Raffles o t tenne d ive r s i r a g 
guagl i i n t o r n o ad esso; qualche t empo dopo i l F a r q u h a r lo t r o v ò ne i d i n t o r n i d i 

Malacca e g i à ne l l ' anno 1816 ne c o m u n i c ò la descrizione e i l disegno a l la S o c i e t à 
Asiatica. Nel medes imo anno i l t ap i ro giunse v i v o nel la collezione d i B a r r a c k p u r presso 
Calcutta, dove i l D i a r d ebbe occasione d i conoscerlo e d i s tud ia r lo . L ' o n o r e della sco
perta d i questo per issodat t i lo spetta dunque agl i Inglesi e non ai Francesi . 

Tapiro d'America (Tapirus terrestris). 1 / u della grandezza naturale. 

Nel 1 8 2 0 giunsero i n Eu ropa la p r i m a pelle, uno scheletro e d ivers i visceri d i 
questo an imale ancora pochiss imo conosciuto. Col l ' andar del t empo esso ci s v e l ò i n 
parte la sua v i t a , m a n o n possiamo van ta rc i d i conoscerla in t i e ramente , p o i c h é n o n 
sappiamo n u l l a i n t o r n o al suo m o d o d i v ive re i n l i b e r t à , ed anche le osservazioni fat te 
sulla v i t a che mena i n s c h i a v i t ù sono t u t t o r a m o l t o scarse. Lo Sterndale considera i l 
tapi ro da l la gua ldrappa come u n an imale t i m i d o e so l i t a r io , che p e r ò , preso g i o 
vane, si addomest ica senza d i f f i co l t à ed è capace d i a f fez ionars i m o l t o a l suo custode. 

Il TAPIRO d'AMERICA (TAPIRUS TERRESTRIS T. america nus, suillus e anta, 
Hippopotamus terrestris), ne l Brasi le prende i l n o m e d i A N T A O D A N T A ; nel la Guiana 
è ch iamato M A I P U R I , G A M M A , G A D O R O R O e T A P I R E T E . ESSO si dis t ingue per la c r i 
n iera cor ta che ne adorna la nuca e pel man te l l o d i colore u n i f o r m e . È la p r i m a specie 
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d i questa famig l i a che f u conosciuta dai na tu ra l i s t i . Poco t empo dopo l a scoperta 
de l l 'Amer ica , i v iaggia tor i i ncominc ia rono a par lare d i u n grosso an imale che essi 
credevano u n ippopotamo e i na tu ra l i s t i g l i diedero per f ino i l n o m e d i « Hippopotamus 
terres t r is ». P r i m o a darc i una descrizione part icolareggiata e u n disegno d i questo 
animale , verso la m e t à del x v m secolo, f u i l benemer i to Margrav io d i Liebstad. A l t r i 
na tura l i s t i completarono p i ù t a rd i la p r i m a descrizione, per cui ora si p u ò d i re che i l 
t ap i ro è uno degli a n i m a l i p i ù grossi megl io conosciut i . Considerando le differenze a 
cui ho accennato nel la descrizione della specie indiana , non è diff ìc i le riconoscere i l 
t ap i ro americano. U n mante l lo abbastanza u n i f o r m e che si a l lunga a lquanto a guisa 
d i c r in iera , partendo da l mezzo della testa scende sul la nuca fino alle spalle e ricopre 
i l corpo. I l colore d i questo mante l lo è b r u n o - g r i g i o - n e r o g n o l o ; si r i schiara legger
mente ai l a t i della testa, sopratut to sul col lo e sul petto ; i p ied i e la coda, la linea 
mediana del dorso e la nuca sono p i ù oscuri ; g l i orecchi sono o r l a t i d i g r ig io -b ian
chiccio. N o n mancano neppure q u i le solite differenze d i co lo re ; v i sono de i tap i r i 
f u l v i , g r i g i , g ia l logno l i e b r u n i c c i . Negl i i n d i v i d u i g iovan i soltanto i l dorso presenta la 
t in ta fondamenta le degl i a d u l t i ; la parte superiore del la testa è coperta d i macchie 
bianche c i rco la r i e lungo i l a t i del corpo scorrono qua t t ro file i n i n t e r r o t t e d i p u n t i chiari 
che si estendono anche sugl i a r t i . Col p rogred i re d e l l ' e t à queste macchie s i allungano 
i n f o r m a d i striscia e scompaiono del tu t to verso la fine del secondo anno. Secondo le 
misure dello Tschudi i l t ap i ro potrebbe acquistare persino la lunghezza d i m . 2 e la 
altezza d i m . 1,7; invece i l Kappler considera l 'altezza misura ta dal la spalla come 
appena equivalente a m . 1 . Cosa strana, t a l i misure n o n spettano a l maschio, ma 
b e n s ì al la f e m m i n a , la quale i n generale è assai p i ù grossa del maschio . 

Secondo le osservazioni p i ù recent i l 'area d i d i f fus ione de l t ap i ro sarebbe l imi ta ta 
alle r eg ion i m e r i d i o n a l i e o r ien ta l i de l l 'Amer ica del s u d ; pare che verso n o r d e verso 
occidente, come pure ne l l 'Amer ica centrale, esso sia rappresentato da al t re specie 
s tret tamente a f f i n i , sebbene a l t u t to dis t in te , d i cu i p e r ò n o n d i r e m o a l t ro . 

I ragguagli r i f e r i t i da Azara, dal Rengger, dal p r inc ipe d i Wied , dal lo Tschudi , dallo 
Schomburgk e da a l t r i na tura l i s t i i n to rno alle specie americane c i se rv i ranno d i base 
per descrivere la v i t a dei t a p i r i d 'Amer ica ; quella del t ap i ro da l la gualdrappa ci è 
p r e s s o c h é ignota. Del resto le singole specie si rassomigl iano tanto ne l m o d o d i vivere 
che basta descriverne una per conoscerle tu t te . 

T u t t i i t a p i r i v i v o n o nelle foreste, scansando accuratamente le radure e i luoghi 
n u d i e scopert i . L a comparsa de l l ' uomo l i induce a r i t i r a r s i nelle macchie p i ù fìtte 
della foresta ment re , come dice Hensel par lando de l l 'Amer i ca mer id iona le , g l i a l t r i 
a n i m a l i che costituiscono la fauna dei t rop ic i s ' ino l t rano nelle p a r t i o r m a i coltivate 
del la foresta. I t a p i r i tracciano dei sent ier i r ego la r i nel le macchie delle foreste che 
r i c o p r o n o i n gran par te l ' A m e r i c a de l sud ; è d i f f i c i l e d is t inguere t a l i sent ier i da quelli 
degli ind igeni ed essi i nv i t ano fac i lmente l ' inesperto viaggiatore ad i n o l t r a r v i s i con 
suo graviss imo danno. 1 t a p i r i adoperano questi sent ier i finché n o n sono molestati; 
a l l o r c h é lo spavento l i agita si prec ip i tano senz'al tro nel le boscaglie p i ù fitte, atter
rando quanto lo ro s i presenta. 

I t a p i r i sono a n i m a l i crepuscolari . « A t t r ave r sammo i n t u t t i i sensi » , dice lo 
Tschudi , « per mes i e mesi le fitte foreste v e r g i n i nel le q u a l i v i v o n o schiere d i tapir i 

senza vederne uno solo i n tu t t a la g iorna ta . Pare che si t ra t tengano nel le boscaglie più 
fitte, nei l uogh i f reschi ed o m b r o s i , a preferenza presso le acque s tagnant i i n cui si 
tu f fano con del iz ia » . Tut tav ia nelle foreste so l i ta r ie ed oscure debbono aggirarsi 
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f r a le boscaglie anche d i g i o r n o ; a lmeno cos ì accerta i l p r i n c i p e d i W i e d e l o stesso 
r ifer isce i l K a p p l e r dicendo d i aver incon t ra to spesso i t a p i r i ne l la fores ta anche d i 
g io rno e d i a v e r l i v e d u t i a t t raversare a nuo to fiumi e t o r r e n t i . 

Per ve ro d i r e al la luce de l sole si m u o v o n o a d i sag io ; nel le ore p i ù calde del 
pomer igg io cercano sempre a l l ' o m b r a delle boscaglie u n asilo con t ro i l caldo s o f f o 
cante che l i spossa e con t ro le mosche che l i d i s tu rbano s o m m a m e n t e . « Navigando 
taci tamente su i fiumi » , dice i l p r i nc ipe d i W i e d , « a l m a t t i n o per t empo o verso 
sera, è faci le vedere i t a p i r i m e n t r e si t u f f ano nel l ' acqua per r in f resca r s i e per l i b e 
rarsi dal le moles te p u n t u r e del le s tomoss id i . I n v e r o nessun an imale sa d i fenders i 
meglio de l t a p i r o da quest i osp i t i t o r m e n t o s i , p o i c h é ogn i pozzanghera, ogn i ruscel lo , 
ogni stagno è da l o r o v i s i t a to accura tamente appun to per questo m o t i v o . P e r c i ò , 
quando vengono uccis i , i t a p i r i sono spesso inzacchera t i d i t e r r a e d i fango ». Verso 
sera i t a p i r i vanno i n cerca d i c ibo e p r o b a b i l m e n t e con t inuano le l o r o passeggiate 
per tu t t a la not te . Ne l l o r o m o d o d i v i v e r e si avv ic inano m o l t o al nos t ro cignale, seb
bene n o n si r iun i scano i n b r a n c h i cos ì n u m e r o s i come que l l i dei c igna l i , m a v ivano 
piuttosto s o l i t a r i come i r i n o c e r o n t i . Pare che i maschi v ivano a d d i r i t t u r a i so la t i e si 
associno alle f e m m i n e sol tanto ne l pe r iodo degli a m o r i . Le f a m i g l i e sono r a r i s s ime ; i 
branchi p i ù n u m e r o s i osservat i finora contenevano solamente t re i n d i v i d u i e si agg i 
ravano ne i l u o g h i p i ù r i c c h i d i c ibo . 

Nei l o r o m o v i m e n t i i t a p i r i r i co rdano m o l t o i s u i n i . Hanno un ' anda tu ra lenta e 
circospetta: una gamba si posa t r a n q u i l l a m e n t e d inanz i a l l ' a l t r a , la testa è china al 
suolo, la proboscide, sempre i n m o t o , fiuta l ' a r i a volgendosi d i qua e d i là e g l i orecchi 
anch'essi, con t inuamente ag i t a t i , a n i m a n o l 'aspetto lento e t a rdo de l l ' an imale . I l t ap i ro 
continua t r a n q u i l l a m e n t e la sua s t rada i n tale a t teggiamento. Ma i l p i ù l ieve sospetto 
di u n per icolo quals ias i basta per i n d u r l o a f e r m a r s i ; a l lo ra la proboscide e g l i orecchi , 
si agitano per qualche m i n u t o con una v i v a c i t à f ebb r i l e e ad u n t r a t t o l ' an ima le fugge 
a precipizio col la testa ch ina , co r rendo ciecamente i n l inea re t ta a t t raverso alle macchie 
più fìtte, ne l le pa lud i o ne l l ' acqua. « I n c o n t r a n d o per caso uno d i quest i a n i m a l i ne l 
cuore della foresta », dice i l p r i n c i p e d i W i e d , « n o n è faci le osservarlo con qualche 
attenzione, p e r c h è esso si spaventa e fugge a p rec ip iz io con g r a n r u m o r e . Se la distanza 
che lo separa da l cacciatore n o n è t r o p p o grande n o n stenta a me t t e r s i i n salvo, m a 
un cane veloce lo raggiunge senza d i f f i co l t à , sebbene i l t ap i ro g l i si r i v o l t i con ferocia ». 
I l tapiro è u n o t t i m o nuo ta to re e si t u f f a a m e r a v i g l i a ; a t t raversa senza paura i fiumi 
più l a rgh i , n o n sol tanto per fugg i r e , m a anche per recars i da u n luogo a l l ' a l t r o . Questa 
sua q u a l i t à f u messa i n d u b b i o parecchie v o l t e ; m a t u t t i g l i osservatori p i ù recent i sono 
concordi n e l l ' a f f e r m a r l a . « Appena spunta l ' a lba » , dice i l Ke l l e r -Leuz inge r descr i
vendo la v i t a l i be ra del t a p i r o , « avv iandos i pe l sol i to sentiero infossato, esso discende 
al fiume per fa re i l bagno e spesso g i r ando i n t o r n o ad una insenatura della r i v a , c i 
accadde d i vedere t a l i p a c h i d e r m i i m m e r s i t r a n q u i l l a m e n t e nel l 'acqua fino al col lo . I l 
tapiro nuota e si t u f f a sot t 'acqua con u n ' a b i l i t à merav ig l iosa , n o n soltanto per r i n f r e 
scarsi dopo una pazza fuga , m a anche per la sempl ice ragione che nel l 'acqua si crede 
assai p i ù s icuro che n o n a te r ra ; i n f a t t i , quando è insegui to da i cani corre verso i l fiume 
e v i si tu f fa a l p i ù presto possibile » . È p robab i l e , che, seguendo l 'esempio d e l l ' i p p o 
potamo, anche i l t a p i r o co r r a per u n t e m p o abbastanza lungo sul fondo dei corsi d i 
acqua; a lmeno c iò venne osservato ne l t ap i ro da l la gualdrappa tenuto i n s c h i a v i t ù 

a Bar rackpur , i l quale a t t raversava spesso i n questo m o d o la sua vasca ment re non v i 

nuotava m a i . 
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Fra i sensi del t ap i ro pr imeggiano indubb iamente l 'odora to e l ' ud i t o ; invece la 
vis ta è piuttosto debole. È d i f f i c i l e s tabi l i re u n g iud iz io i n t o r n o al gusto; tu t tav ia negli 
i n d i v i d u i t enu t i i n s c h i a v i t ù osservai che i t a p i r i sanno dis t inguere beniss imo i loro 
a l imen t i e apprezzano a dovere le ghio t toner ie p i ù sapori te . 11 t ap i ro manifes ta una 
certa s ens i t i v i t à tat t i le ed ha certamente u n tat to piut tosto fino. La proboscide è un 
organo d i tat to eccellente e come tale ha diverse appl icazioni . I l t ap i ro d imost ra la 
sua s e n s i t i v i t à n o n soltanto col t i m o r e dei raggi so lar i e delle zanzare, ma anche 
manifestando u n ' i n t i m a compiacenza quando g l i si s t rof ina la pelle i n qualunque parte 
del corpo. Quando spazzolavamo o f regavamo i nos t r i t a p i r i p r i g i o n i e r i , essi si preci
pi tavano a terra al l ' is tante e si d imos t ravano l i e t i come i f a n c i u l l i accarezzati da una 
mano amorevo le ; si lasciavano vol tare e r i vo l t a r e da tut te le pa r t i secondo la direzione 
i n cui veniva passata la spazzola. 

La voce del t ap i ro è u n fischio s t r idu lo , par t ico lare , i l quale, secondo Azara, non 
sarebbe pun to i n rappor to colla mole considerevole de l l ' an imale . L o stesso naturalista 
accerta che questo fischio si ode soltanto nel per iodo degli a m o r i , i n quei t ap i r i che 
v ivono i n l i b e r t à , e Schomburgk crede che venga emesso esclusivamente dagli i n d i 
v i d u i g iovan i . L 'uno e l ' a l t ro s ' ingannano; g l i i n d i v i d u i t enu t i i n s c h i a v i t ù fanno inten
dere i l fischio i n questione anche f u o r i del per iodo degli a m o r i , c iò si p u ò dire tanto 
pel tap i ro dal la gualdrappa quanto pel t ap i ro americano. Quando è molestato, i l pr imo 
sbuffa e b ron to la con u n p ig l io i ra to , indescr iv ib i le . 

T u t t i i t a p i r i sono an ima l i mansuet i , t i m i d i e pac i f ic i , che adoperano le lo ro armi 
soltanto i n caso d i estrema n e c e s s i t à . Fuggono d inanz i ad ogni nemico, persino di 
f ron te al cagnolino p i ù p iccolo; m a p i ù d i t u t t i g l i a l t r i lo ro nemic i temono l 'uomo di 
cui hanno g i à impara to a conoscere i l potere. Per conseguenza, i n vicinanza delle 
p ian tag ion i sono assai p iù cauti e t i m o r o s i che non nelle foreste sol i tar ie . Tuttavia 
anche questa regola soffre le sue eccezioni. I n cer t i casi i t a p i r i si atteggiano a difesa 
e a l lora possono diventare mo l to pericolosi . Si precipi tano pazzamente sul nemico, 
cercano d i a t te r ra r lo adoperando i dent i come fanno i nos t r i c igna l i . Le m a d r i difen
dono per ta l modo i figli minacc ia t i dalle ins idie del cacciatore, combat tono senza 
pensare al pericolo e senza badare menomamente alle p rop r i e fe r i t e . 

A questo proposi to i l Kel le r -Leuzinger dice quanto segue: « La f e m m i n a del tapiro 
accompagnata da l suo piccino non fugge d inanz i a l la t ra to dei can i , m a r i m a n e corag
giosamente nel suo giacigl io e cerca d i proteggere col p r o p r i o corpo l ' an imale t to t re
mante che le si ins inua f r a le gambe, s ibi lando dalla paura . Guai a l cane t roppo curioso 
che ardisca staccarsi dal cerchio della m u t a che si t iene ad una rispettosa distanza per 
avvic inars i al la madre i n f u r i a t a , d i cu i la breve proboscide a lquanto sollevata svela 
una denta tura non disprezzabi le ; le costole dei cani si spezzano come canne sotto le 
tozze zampe an t e r i o r i della f e m m i n a eccitata da l l ' amore m a t e r n o . F inalmente , la 
povera bestia colpi ta dalle palle dei cacciatori che si avv ic inano appena odono i l 
l a t ra to dei cani , prec ip i ta a ter ra , v i t t i m a della sua tenerezza mate rna , ricoprendo 
col p r o p r i o corpo quello del piccino t r a m o r t i t o ». 

Del resto, le f a c o l t à in te l l e t tua l i del t ap i ro sono l i m i t a t e , sebbene a p r i m o aspetto 
questo animale appaia ancora p i ù ottuso d i c iò che non sia i n r e a l t à . Chi ha praticato 
per qualche t empo i t a p i r i t enu t i i n s c h i a v i t ù , n o n ta rda a r iconoscere che essi sono 

m o l t o super io r i a l r inoceronte e a l l ' i ppopo tamo e si t r o v a n o press'a poco al livello 
del porco. « U n g iov ine t a p i r i p r i g ion i e ro », dice i l Rengger, « i n poch i g i o r n i di 
s c h i a v i t ù si avvezza a l l ' u o m o Ì a l la sua d i m o r a che n o n abbandona p i ù . Impara a 
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dis t inguere i l suo custode dal le a l t re persone, l o cerca e lo segue a b r e v i distanze ; 
m a se i l c a m m i n o è t r o p p o lungo r i t o r n a da solo a casa. S ' inquie ta a l l o r c h é iì suo 
custode r i m a n e m o l t o t empo senza andar lo a vedere e a l lo ra lo cerca dapper tu t to . Del 
resto si lascia toccare e accarezzare da t u t t i . ( M ' a n d a r de l t empo m o d i f i c a i l suo 

modo d i v ive re d o r m e n d o la m a g g i o r par te del la not te , come i l maia le , a poco a poco, 
i m p a r a a mang ia r e qua lunque cosa e d i v o r a n o n solo ogn i sor ta d i f r u t t i e d i l e g u m i , 
ma anche la carne cotta , disseccata a l sole; i ngo ia pezzet t i d i cuoio , cenci ed a l t r i 
oggetti c o n s i m i l i forse pel sapore salato p r o p r i o de l cuoio e de i cenci vecchi . Lasc ian
dolo correre l ibe ramente a l l ' aper to , cerca l 'acqua da solo e spesso r i m a n e sdraia to per 

una mezza g io rna ta i n una pozzanghera p u r c h é sia ombregg ia ta da a lbe r i . D 'a l t ronde , 
pare che abbia b isogno de l l ' acqua p iu t tos to per bagnars i che n o n per bere » . I l 
Kappler, i l quale a l l e v ò d ive r s i g i o v a n i t a p i r i , m i disse che soleva r ega la r l i senza 

t roppo i ndug io p e r c h è si rendevano soverchiamente moles t i col la l o r o esagerata c o n 
fidenza col p a d r o n e : u n g i o r n o i n cu i la tavola era g i à apparecchiata u n i n d i v i d u o 
adulto t i r ò g i ù la tovagl ia con tu t to quel lo che v i stava sopra. G l i i n d i v i d u i a f f ida t i alle 
mie cure c o n f e r m a r o n o queste osservazioni . I t a p i r i delle due specie erano a n i m a l i 
mansuet iss imi , ben d ispos t i verso g l i a l t r i a n i m a l i , t o l l e r a n t i f r a d i l o r o e a f fez ionat i 
ai lo ro conoscenti . Appena m i avv ic inavo al l o r o s compar t imen to m i ven ivano incon t ro 
per fiutarmi la faccia e le m a n i , d i m o s t r a n d o la m o b i l i t à s t r ao rd ina r i a del la l o r o p r o 
boscide. F iu t avano pure a lungo con una espressione s tupidamente curiosa g l i a l t r i 
an imal i che andavano l o r o v i c i n o per caso. L ' A n t a aveva s t re t to una v i v a amic iz ia 
col capibara suo v i c i n o e spesso lo leccava teneramente per v a r i m i n u t i . 1 t a p i r i sono 
animal i l e n t i s s i m i ; d o r m o n o m o l t o , specialmente nel le g iorna te estive p i ù calde, e 
riposano parecchie ore anche d i not te . Sono p i ù a n i m a t i verso i l t r a m o n t o e si pos
sono quasi d i r e a l l e g r i ; c o r r o n o su e g i ù ne l lo spazio a l o r o concesso e si tu f fano 
voluttuosamente nel l 'acqua, dove, quando possono f a r l o , sogl iono deporre i lo ro escre
ment i . Fanno u d i r e d i rado la l o r o voce; qua lchevol ta tac iono per v a r i mesi . N o n 
ubbidiscono a l r i c h i a m o , o a lmeno lo f anno sol tanto quando l o r o piace, e debbono 
sempre fare u n cer to s forzo per scuotere la l o r o grande indolenza . 

Quando sono accudi t i i n m o d o c o n f o r m e ai l o r o b i sogn i i t a p i r i possono soppor
tare per m o l t i a n n i la s c h i a v i t ù anche ne i nostri- paesi, dove g iunsero pe r f i no a r i p r o 
dursi diverse vo l t e . Si dice che l ' u o m o abbia pensato ad u t i l i zza re ne l la sua p a t r i a i l 
tapiro dal la gua ld rappa , addomest icandolo per m o d o da f a r g l i po r t a re la soma e 
approfi t tando pure del la sua carne. L ' i dea p u ò essere buoniss ima , m a è cer tamente 
molto d i f f i c i l e me t t e r l a i n pra t ica , p e r c h è i l t ap i ro , per quan to possa essere pacif ico, 
non si lascia gu idare f ac i lmen te e la sua in te l l igenza n o n è suff iciente p e r c h è esso 
giunga a prestare a l l ' u o m o qualche serv iz io i m p o r t a n t e . Non m i pare menomamente 
adatto a d iven ta re u n a bestia da t i r o . Per quan to possa parer be l lo i l t ransi tare per 
le strade delle c i t t à d e l l ' I n d i a a l t i r o d i due t a p i r i dalla gua ldrappa , tale sistema d i 
locomozione è poco compa t ib i l e col l ' a t tua le m o d o d i v iaggiare e d 'a l t ronde sarebbe 
dif f ic i l i ss imo i n d u r r e u n t ap i ro p r i g i o n i e r o a t r o t t a r e rego la rmente per le v ie . Tut tav ia 
i l Ke l le r -Leuz inger crede che l ' A n t a po t rebbe d iven ta re u n animale domestico abba
stanza u t i l e . Eg l i accerta che g l i i n d i v i d u i pres i g i o v a n i , i n poch i g i o r n i si addomest i 
cano come i cagno l in i e n o n pensano p i ù af fa t to ? fugg i re . « A Cur i t iba , capitale della 
provincia d i Parana » , dice appun to i l Ke l l e r -Leuz inge r , « si a g g i r ò per v a r i ann i nelle 
strade u n t ap i ro domest ico , p r i v o d i padrone , i l quale era cavalcato dal ma t t i no al la 
sera dai ragazzi n e g r i . Esso soppor tava ben iss imo senza i l p i ù piccolo inconveniente 
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i r i g o r i de l l ' i nve rno e la tempera tura d i 2 o 3 g r a d i sotto lo zero che n o n è ra ra i n 

quelle reg ion i , nei mesi d i g iugno e d i lug l io » . 
I t a p i r i che menano v i t a l ibe ra si cibano sol tanto d i vegetal i e pr inc ipa lmente 

delle fogl ie degli a lber i . Nel Brasile prefer iscono le fogl ie g iovan i delle p a l m e ; m a non 
d i rado vis i tano le p ian tagioni d imos t rando d i essere g h i o t t i delle canne da zucchero, 
del mango, dei poponi e d i a l t r i f r u t t i . Da quanto accerta lo Tschudi , arrecano gravis
s i m i dann i alle p ian tagioni d i cacao, d ivorando e calpestando le piant icel le p i ù g iovani ; 
questi danni p rodo t t i i n una sola not te possono ascendere a parecchie mig l i a ia d i 
l i r e . Nelle g rand i foreste i t a p i r i si contentano spesso per v a r i mesi delle f r u t t a cadute 
dagb a lber i , f r a cu i preferiscono i n modo decisivo i f r u t t i delle Spondias ; quando 
v ivono nelle bassure paludose, mangiano le piante acquatiche succulente. Hanno una 
predi lezione speciale pel sale e si p u ò d i re che ne hanno rea lmente bisogno come i 
r u m i n a n t i . « I n tu t te le bassure del Paraguay », dice i l Rengger, « dove la terra è 
ricca d i solfato e m u r i a t o d i soda, i t a p i r i abbondano s ingolarmente e leccano i l suolo 
compenetrato d i sal i ». Secondo i l Kel le r -Leuz inger , i t a p i r i seguirebbero l'esempio 
d i m o l t i a l t r i a n i m a l i , m a m m i f e r i ed uccel l i , mangiando senz'al tro l ' a rg i l l a , come del 
resto fanno spesso g l i u o m i n i d i quei paesi. Anche g l i An ta t enu t i i n s c h i a v i t ù sono 
gh io t t i del sale ; mangiano tu t to quel lo che mangiano i p o r c i ed accettano con r icono
scenza ogni regalo mangereccio che venga lo ro o f fe r to . Le fogl ie e i f r u t t i degli alberi , 
i b iscot t i e lo zucchero costituiscono pei t a p i r i pre l ibate gh io t toner i e . 

I t a p i r i d i ogni specie sono accanitamente perseguitat i d a l l ' u o m o , i l quale appro
f i t t a della l o ro carne e della l o ro pelle. La carne è tenera e sapori ta ; la pelle, molto 
spessa, viene conciata e tagliata i n lunghe coreggie; queste u l t i m e , arrotondate e 
s t rof inate r ipetutamente con grasso caldo, d iventano p ieghevol i e si adoperano per 
f rus te o b r ig l i e . La Repubblica Argent ina manda annualmente i n commerc io una 
grande q u a n t i t à d i t a l i b r ig l i e . Secondo lo Tschudi la pelle del t ap i ro sarebbe troppo 
dura per farne scarpe quando i l t empo è asciutto e t r oppo spugnosa quando è umido. 
Le unghie , i pe l i ed a l t re p a r t i del t ap i ro vengono usati come f a r m a c i ; m a sulle coste 
o r i en t a l i , dice i l Rengger, i l volgo, a n z i c h é provare sopra se stesso l 'eff icacia d i questi 
f a rmac i , si accontenta d i r accomandar l i agl i a l t r i a m m a l a t i . Invece, secondo lo Tschudi, 
le unghie sarebbero s t imate dagl i I n d i a n i come preservat ivo cont ro l 'epilessia, sia che 
si po r t i no in f i l a t e i n to rno al col lo oppure vengano prese i n t e rnamen te dopo essere 
state abbrustol i te e r ido t t e i n polvere fina. I l medes imo fa rmaco occupa un posto 
impor t an t i s s imo nel la medic ina indiana , essendo ugualmente adoperato contro la tisi 
po lmonare ; i n questi casi p e r ò bisogna fa r lo cuocere col cacao e mescolar lo col fegato 
della puzzola. In f ine g l i zoccoli vengono adopera t i come s t r u m e n t i mus ica l i s i m i l i alle 
nacchere. 

I n Amer ica la caccia del t ap i ro si p ra t ica co l l ' a iu to dei cani , che inseguono l ' an i 
male fuggente finché n o n si r i cove r i nel l 'acqua p i ù v i c ina , come accade quasi sempre. 
Ma q u i v i lo aspetta i l cacciatore, nascosto i n una barchet ta leggera e cont inua ad 
insegui r lo coi cani men t re nuota nel fiume. Se lo spazio occupato dal le acque non è 
t roppo piccolo, i l t ap i ro non tarda ad essere raggiun to e a l lo ra i l cacciatore lo uccide 
con una fuc i l a ta o con una t e r r i b i l e col te l la ta . Per vero d i r e la caccia n o n è sempre 

felice n è tanto semplice. Lo Steinen descrive con m o l t a efficacia una caccia, a l tapiro 
durante un t r ag i t t o sul lo Schingu: « Valen t ino scopre u n t a p i r o che nuota presso la 
r i v a ; t u t t i si a f f re t t ano a da rg l i la caccia. I r i n e o g l i spara addosso due fuc i la te , una 

negl i i n g u i n i e l ' a l t r a nel la proboscide; Valen t ino g l i assesta a l c u n i p a l l i n i presso gli 
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orecchi — i l b r i ccone fugge ne l la foresta . I cani lo inseguono e n o i r e m i a m o a tu t t a 
fo rza ; r i suonano a l t re fuc i la te , m a l ' an ima le t o r n a a f u g g i r e ne l la macchia . I cani gua r 
dano s tup idamen te l 'acqua e n o n sanno che f a r e ; so l tanto i l p iccolo cane d i P o m e -
rania scopre l ' o r m a del t a p i r o , la segue e g l i a l t r i g l i po rgono a iu to . L a g g i ù , al la 
distanza d i 0,5 K m . i l t ap i ro t o r n a a spuntare i n mezzo a l l ' acqua; t u t t i gareggiano 
nel l ' insegui r lo e a l lo ra nasce una confus ione i n d e s c r i v i b i l e ; compare a gal la e si ritufTa 
sott 'acqua ; Pedro sbaglia i l colpo a l la dis tanza d i c inque passi e g l i lancia una freccia 
che r i m b a l z a ; Merelles t o r n a a sparare da v i c i n o ; u n a l t ro i m i t a i l suo esempio ; le 
barche procedono quasi le une addosso al le a l t r e ; t u t t i cercano d i g h e r m i r e i l t ap i ro 
colle m a n i ; la nos t ra barchet ta piega per m o d o che si r i e m p i e d 'acqua; i l pove r ino é 
colpito da d iec i c o l t e l l i i n una vo l t a ; l ' Y u r u m a lo trapassa con una f reccia , la donna 
grida agi tando le braccia e d icendo che bisogna lasciar lo i n pace; i l col te l lo d i A n t o n i o 
fa sgorgare u n f i o t t o d i sangue — l ' a n i m a l e scompare nuovamen te sott 'acqua, m a 
torna a galla p i ù i n l à , i n mezzo a due barche ; a l l o ra v i e n preso per una gamba , 
ucciso e t rascinato verso le roccie . È uno splendido i n d i v i d u o grosso come u n m u l o , 
tutto sparso d i grosse chiazze b r u n e . Be l l i s s ima è la sua cor ta c r in ie ra , i spida come 
quella dei cava l l i del le d i v i n i t à de l la Grecia ». 

Anche S c h o m b u r g k c i forn isce una splendida descrizione d i una caccia prat icata a 
terra, i n una boscaglia. « Piegavamo appun to i n t o r n o ad uno svol to , a l l o r c h é , con 
nostra grande g io ia , s co rgemmo u n t ap i ro col suo piccino che si t ras tu l lava sopra uno 
dei numeros i banch i d 'arena co l loca t i sul m a r g i n e del l 'acqua. Ma, appena la parola 
« Maipur i » era s fuggi ta a l le l abb ra de i nos t r i I n d i a n i , i due a n i m a l i c i v ide ro e s c o m 
parvero ne l f i t t o canneto del la r i v a . A v e v a m o r ema to verso questa con una v e l o c i t à 
uguale al la l o r o , per cu i t o c c a m m o t e r r a quasi a l medes imo istante e l i s egu immo 
armat i d i f u c i l i , d ' a r c h i e d i f reccie . Ne l lo i r r o m p e r e i n que l la fo l t a macchia osser
vammo che i due f u g g i t i v i cercavano d i nascondersi f r a le erbe alte quasi due m e t r i 
e le canne che r i c o p r i v a n o la sponda fino a pe rd i t a d 'occhio. I nos t r i cani si t rovavano 
nel terzo bat te l lo r i m a s t o u n p o ' i n d i e t r o e n o i a l t r i europei s tavamo r i t t i e t i m o r o s i 
i n faccia a l la salda m u r a g l i a che avevamo i m p a r a t o a r ispet tare per esperienza. Ma 
nulla valse a t ra t tenere i n o s t r i I n d i a n i i q u a l i s comparve ro f r a le erbe, s t r isc iando a 
guisa d i serpent i . Due scoppi segui t i a b r e v i i n t e r v a l l i e le g r ida t r i o n f a n t i dei cac
ciatori annunz ia rono i l l o r o successo. T u t t i si accalcarono i n quel la d i r ez ione ; n o i 
scegliemmo p e r ò u n c a m m i n o m e n o per icoloso e n o n t a r d a m m o a scorgere i due f o r 
tunati caccia tor i , appoggia t i sul le l o r o a r m i , d i n a n z i a l vecchio t ap i ro m o r t o . L a 
sezione del la v i t t i m a d i m o s t r ò che la pa l la d i Pureka aveva t r a f i t t o i l po lmone . Era 
una f e m m i n a d ' in so l i t a grandezza. E r a v a m o ancora i n cerchio i n t o r n o al bo t t i no , 
quando i l f rusc io del le erbe e delle canne a n n u n z i ò l ' a r r i v o de i cani che leccavano 
avidamente i l sangue del t ap i ro . A l l o r a i n c o m i n c i ò la caccia de l p icc ino d i cu i i no s t r i 
buoni cani n o n t a r d a r o n o a r i t r o v a r e le traccie. Quando l ' in fe l ice an imale si vide sco
perto fece ud i r e u n fischio a c u t o ; eppure n o n vedevamo n u l l a ancora ; m a i l fischio 
acuto e p ro lunga to c i a v v i s ò che bisognava cercare la preda su l l ' o r lo del l ' a l to canneto, 
presso a l campo scoper to ; c i r e c a m m o i n f r e t t a sopra una piccola sporgenza poco 
discosta per osservare le vicende del la caccia. Appena f u m m o g i u n t i sulla vedetta, 
l 'animale b a l z ò f u o r i da l canneto, seguito da l la m u t a ur lan te e dai 30 I n d i a n i che co r 
revano d i p a r i passo coi cani e f r a i l cu i g r i d i o esultante n o n s 'udivano quasi p i ù 
affatto i l a t r a t i dei cani e le g r i d a d i angoscia del t ap i ro . Era uno spettacolo singolare, 
una caccia come n o n ne avevo ancora vedute . Le forze de l l ' an imale s ' indebol ivano 
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vis ib i lmente e i n breve esso f u ragg iun to da l nostro eccellente cane da caccia; più 
t a r d i , malgrado la sua accanita resistenza, g l i I n d i a n i t r a spor ta rono la preda verso i l 
bat tel lo coi piedi legati, i n mezzo ad u r l i assordanti . Aveva la m o l e d i u n maiale 

adul to . 
« Ora si t ra t tava d i por tare la madre , e ne v e n i m m o a capo sol tanto r iunendo tutte 

le nostre forze ; avevamo passato i n t o r n o alle gambe della bestia una lunga corda e 
cos ì f u trascinata con gr ida d i gioia . I n breve la grossa bestia f u squartata da mani 
esperte. Una parte della carne venne a f fumica ta e l ' a l t r a f u fa t ta cuocere. T rovammo 
la carne sapori t iss ima, non solo r ispet to al gusto, m a anche nell 'aspetto s imi le a quello 
della carne d i manzo . Quando l ' an imale f u sventrato g l i I n d i a n i ne raccolsero accu
ra tamente i l sangue, v i mescolarono una certa q u a n t i t à d i carne sminuzzata e ne 
r i e m p i r o n o le i n t e r io ra . Poscia, invece d i far le cuocere, a f f u m i c a r o n o queste salsiccie. 
Ne assaggiai una vo l t a sola e m i b a s t ò ». 

I selvaggi t rovano i l t ap i ro seguendone le o r m e , lo a t to rn iano quando hanno sco
perta la sua d i m o r a , q u i n d i lo spingono verso i t i r a t o r i . Nel Paraguay i cacciatori 
hanno u n metodo par t ico lare per condurs i v ia u n giovane t ap i ro preso v i v o , e troppo 
grosso p e r c h é lo si possa prendere sul cavallo. Gli prat icano i n una delle na r i c i un foro 
che at traversa la parte superiore del la proboscide e passano per quel l ' aper tura una 
striscia d i cuoio. Ogni m o v i m e n t o d i resistenza cagiona al t ap i ro u n v i v o dolore e 
a l lora esso si adatta a seguire t r anqu i l l amen te l ' ind igeno che lo ha cat turato . 

I t a p i r i hanno nei grossi f e l i n i che abi tano i l o ro paesi dei n e m i c i peggiori ancora 
d i c iò che n o n sia l ' uomo . T u t t i i v iaggia tor i accertano che le specie americane sono 
crudelmente decimate dal g iaguaro; lo stesso p u ò d i r s i del t ap i ro dalla gualdrappa 
r ispet to al la t ig re . Si racconta che i l t ap i ro , quando i l g iaguaro g l i balza sulla nuca, 
si p rec ip i ta quanto p i ù presto g l i è possibile nel la macchia p i ù fitta e in t r ica ta per 
staccare da s é i l crudele nemico, e i n grazia dello spessore della pel le che non possono 
t ra forare le unghie della fiera sovente g l i viene fa t to d i fugg i re . L a cosa p u ò non essere 
tanto incred ib i le come pa re ; si dice che parecchi t a p i r i uccisi dai cacciatori portavano 
sul lo ro corpo m o l t e c ica t r ic i p roven ien t i da i l o ro i n c o n t r i coi f e l i n i . 

Se p rend iamo ad esaminare esternamente i cava l l i , i t a p i r i e i r inoceron t i , e l i 
paragoniamo f r a lo ro , non ta rderemo a riconoscere una buona par te dei carat teri che 
ci pe rmet tono d i r i u n i r e t u t t i questi a n i m a l i i n u n solo e medes imo o r d i n e ; tuttavia, 
per giudicare d e l l ' a f f i n i t à re la t ivamente s tret ta delle f a m i g l i e ch'essi rappresentano si 
r ichiede la dissezione degl i a n i m a l i che costi tuiscono l 'oggetto de i n o s t r i s tud i . 

I R I N O C E R O N T I ( R H I N O C E R O T I D A E ) sono a n i m a l i tozz i e d e f o r m i , d i mole piuttosto 
considerevole, carat ter izzat i dalla testa m o l t o al lungata , d i cu i la par te facciale serve 
d i base ad uno o due co rn i , col locat i uno d ie t ro l ' a l t ro ; i l col lo è cor to , i l corpo 
robusto è avvol to da una pelle corazzata, i n g ran par te o quasi in t ie ramente nuda; 
la coda è cor ta ; anche le zampe sono corte e robuste, m a n o n p e r ò tozze; i piedi 
a n t e r i o r i e pos te r io r i sono f o r n i t i d i t re d i ta p rovvedute a l o r o vo l t a d i zoccoli . Ogni 
singola parte del corpo appare s t rana e par t i co la re , anche paragonata alla parte 
corr ispondente d i a l t r i per issodat t i l i . La testa è stret ta e m o l t o a l lunga ta ; la parte 

facciale si prot rae i n modo s t r ao rd ina r io , invece i l c ran io è fo r t emen te compresso 
d a l l ' i n n a n z i a l l ' i n d i e t r o per modo che la f r o n t e scende i n una l inea m o i t o e r t a ; in 
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mezzo a l la f r o n t e e a l le p a r t i nasal i a lquanto sollevate s i f o r m a una sella m o l t o inca 
vata ne l cen t ro e no tevo lmente arcuata a i l a t i ; l ' angolo del la mascella i n f e r i o r e è 
assai p r o n u n z i a t o e la mascella i n f e r i o r e stessa r isale verso la bocca con una c o n 
vess i tà p i ù o m e n o spiccata; la bocca è piccola , i l l a b b r o super iore p r o t r a t t o nel la 
parte centrale a guisa d i una proboscide o d i un 'appendice d i g i t i f o r m e ; i l l abb ro 
infer iore è a r ro tonda to oppure t ronca to i n l inea re t ta an t e r io rmen te ; la nar ice , d i 
forma ovale a l lungata , è fessa pos te r io rmente , collocata i n posizione quasi or izzonta le 

e separata da l l ' a l t r a per mezzo d i u n largo spazio i n t e r m e d i o ; l 'occhio è p iccol iss imo, 
la pup i l l a , ovale, è col locata t r a sversa lmente ; la pa lpebra super iore è f o r n i t a d i c igl ia 
fitte, m a co r t e ; l 'o recchio d i f o r m a o r d i n a r i a è p iu t tos to grosso che piccolo, ha i l 
margine esterno a r ro tonda to e i l m a r g i n e i n t e r n o r ip iega to fino al la m e t à del la sua 
lunghezza. I l col lo cor to e sempre rugoso è p i ù grosso della testa e s i unisce al corpo 
senza esserne d i s t in to i n m o d o v i s i b i l e ; i l corpo a lquanto massiccio si d is t ingue per 
la cresta dorsale infossata ne l mezzo e pe l ven t re a r ro tonda to da ogn i par te e p e n 
zolante e per l 'al tezza del garrese che supera, u n po ' ch ino , quel la della regione 
sacrale; la coda breve è fo r t emen te compressa ai l a t i verso l ' e s t r e m i t à , m a conserva 
press'a poco la stessa larghezza fino al la pun ta , oppure si a l lunga a guisa d i u n cono. 
Gli a r t i , f o r n i t i d i spalle e d i coscie larghe e robust iss ime, m a d i an t ibracc i e d i gambe 
piuttosto s o t t i l i , presentano dei ca rp i e de i t a r s i ancora p i ù so t t i l i , si i ncu rvano d a l 
l ' i n f u o r i a l l ' i n d e n t r o come q u e l l i dei can i bassot t i e vo lgono perpend ico la rmente 
al l ' ing iù sol tanto a p a r t i r e da l carpo o da l calcagno ; i p i ed i a n t e r i o r i e pos te r io r i 
si allargano grada tamente fino a l l ' eminenza del grosso d i t o , l a superf ic ie della l o r o 
pianta ha f o r m a ovale ; g l i zoccol i hanno una f o r m a abbastanza elegante ; quel lo d i 
mezzo ha una larghezza dopp ia d i que l la degl i a l t r i due. L a pe l l e , sempre m o l t o 
spessa, è corazzata ne l la magg io r par te delle specie, aderisce al corpo f o r m a n d o delle 
pieghe non m o l t o sporgen t i , oppure si d i v i d e i n v a r i t r a t t i o c a m p i separati da p r o 
fonde r ip iega ture , i q u a l i acquistano sol tanto una certa m o b i l i t à grazie a t a l i r i p i e 
gature, p o i c h é si possono scostare g l i u n i sugl i a l t r i sopra i solchi f o r m a t i dalle 
ripiegature stesse e r i c o p e r t i d i una pel le p i ù sot t i le e p i ù pieghevole. A l t r e rughe 
profonde c i rcondano g l i occhi e la bocca, pe rme t tono al le palpebre d i ap r i r s i e d i 
chiudersi, d e t e r m i n a n d o u n a m o b i l i t à a l t u t to inaspet tata nel le l abb ra grosse, m a 

relativamente m o b i l i . L a pel le è solcata da una sorta d i rete cos t i tu i ta da numeros i 
solchi che le i m p a r t o n o u n disegno speciale e presenta pure una serie d i r i a l z i rego
lar i , foggiat i a guisa d i bo rch ie che adornano leggiadramente i s ingol i t r a t t i . I l pelame 
si l imi t a ad u n o r l o p i ù o meno lungo deg l i o recchi e d e l l ' e s t r e m i t à della coda larga 

e appiatti ta; certe specie presentano pure alcune setole rade, corte e grosse, i n v a r i 
punti del dorso. I c o r n i , che sono f o r m a z i o n i de l l ' ep ide rmide , consistono d i fibre 
cornee finissime, para l le le , ro tonde o angolose e cave i n t e r n a m e n t e ; la superficie 
larga e tondeggiante de l la l o ro radice posa sul la pel le spessa che r icopre la parte 
anteriore della faccia . N o n d i rado , sebbene sempre i n cer t i i n d i v i d u i i sola t i , l ' e p i 
dermide presenta del le p ro tuberanze cornee che possono raggiungere l 'altezza d i 

parecchi c e n t i m e t r i e si osservano a preferenza sul la testa. 
Anche lo scheletro si d is t ingue per le f o r m e tozze e robuste. I l cranio è lungh i s 

simo e basso; le ossa f r o n t a l i c o m p r e n d o n o la qua r t a o la terza parte della lunghezza 
del cranio e si uniscono i m m e d i a t a m e n t e al le ossa nasali larghe e robuste che sovra
stano la c a v i t à nasale, oppu re vengono ancora sorret te da u n setto nasale mediano . 

Là dove giace i l co rno , quest 'osso è ineguale , r u v i d o e scabroso e lo d iventa sempre 
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p i ù quanto p i ù le corna sono grosse. L'osso pala t ino è solamente sv i luppa to nelle 
specie fo rn i t e d i dent i i nc i s iv i pe rmanen t i , p o i c h é i n quelle specie i n cu i g l i incisivi 
vanno perdut i nella p r i m a infanz ia è rud imenta le . La colonna ver tebrale è costituita 
da co rp i delle ver tebre robus t i e coper t i d i lunghe spine; 18 o 20 c o r p i d i t a l sorta 
sono p rovvedu t i d i costole grosse, larghe e m o l t o arcuate; m a i l d i a f r a m m a s i inse
risce g ià dalla 1 4 a - 1 7 a ver tebra . Le cinque ver tebre che f o r m a n o i l sacro si saldano 
in u n solo complesso nella p r i m a infanz ia . La coda si compone d i 2 2 - 2 3 vertebre. 
Tut te le a l t re ossa si most rano m o l t o robuste e tozze. Nel la denta tura sogl iono man
care i dent i canini nelle due mascelle; le specie afr icane non hanno neppure gli 
i nc i s iv i tanto nel la mascella superiore quanto nella i n f e r i o r e ; invece le specie asia
tiche conservano quasi sempre g l i i n c i s i v i per tu t ta la v i t a . I l r imanen te della den
ta tu ra si compone d i sette m o l a r i per ogn i mascel la ; ciascheduno d i questi molari 
appare cost i tu i to d i parecchie protuberanze e l amine saldate ins ieme, le cui super
ficie d i masticazione col t empo si logorano per m o d o che ne r i su l tano disegni di 
va r ia sorta . 

Anche le p a r t i m o l l i me r i t ano d i essere descri t te con qualche paro la . La pelle del 
l abbro superiore è m o l t o sot t i le , r icca d i vasi e d i n e r v i ; la l ingua è grossa e sen
sibi le . L o stomaco è semplicemente a l lungato . F r a g l i o rgan i dei sensi convien notare 
g l i occhi , i qua l i si d is t inguono per la l o r o piccolezza. 

I r i noce ron t i abi tano a t tua lmente i l regno or ientale e i l regno e t iop ico ; nei tempi 
an t i ch i essi erano d i f fu s i i n un 'area assai p i ù estesa; i n f a t t i popolavano la parte meri
dionale del la Germania , la Francia , l ' I n g h i l t e r r a , l a Russia e la Siberia . Fra le specie 
estinte conosciute finora m e r i t a d i essere nota to i l Bhinoceros tichorMnus, rinoce
ronte pre is tor ico f o r n i t o d i due c o r n i e d i setto nasale osseo, p o i c h é esso non giunse 
fino a n o i soltanto i n f o r m a d i qualche osso isolato, m a colla pelle e coi pe l i . Nella 
par te set tentr ionale de l l 'Asia , da l l 'Ob fino a l lo s t re t to d i Be r ing , non esiste fiume sulle 
cu i r i v e piane non si siano t rova te mol t i s s ime ossa appar tenent i ad a n i m a l i preistorici 
e sopra tu t to agl i e lefant i , ai b u f a l i ed ai r i noce ron t i dei t e m p i an t i ch i . « Allorché 
v e n n i a Jakutsk », dice i l Pallas, « ne l mese d i ma rzo del 1 7 7 2 , i l governatore della 
Siberia Orientale m i fece vedere i l piede anter iore e pos ter iore d i u n rinoceronte, il 
quale era ancora tu t to coperto d i pelle. L ' a n i m a l e era stato t rova to nella sponda 
sabbiosa d i u n fiume. Nessuno pensava a togl iere dal la sabbia i l t ronco e le zampe ». 
A l l o r a i l Pallas c e r c ò d i ottenere qualche a l t ro ragguagl io i n t o r n o a questa impor
tante scoperta, e r i u s c ì a t raspor tare a P ie t roburgo la testa e uno dei p ied i dell'ani
male . P i ù t a rd i i l B rand t ne s t u d i ò g l i avanzi , per cu i o ra sappiamo che questo 
r inoceron te pre is tor ico , i l quale duran te l 'epoca d i luv i a l e abi tava l 'Eu ropa centrale 
e set tentr ionale e la par te set tentr ionale de l l 'As ia , cos t i tu iva co l M a m m u t uno degli 
a n i m a l i m a g g i o r i p i ù c o m u n i del nost ro Cont inente . A l P i n f u o r i del la Siberia, le sue 
ossa f u r o n o pure t rovate i n Russia, nel la Polonia , i n Germania , i n Ingh i l t e r r a e in 
F ranc ia ; i n certe l oca l i t à abbondavano i n m o d o s t r ao rd ina r io . I l carat tere specifico 
p r inc ipa le d i questo an imale consiste i n c iò che i l setto nasale, car t i lagineo in tutti 
g l i a l t r i r i n o c e r o n t i , i n questo caso è ossificato, p robab i lmen te a cagione del grande 
p ro lungamen to del le ossa nasal i . Questo r inoceron te di f fer isce pu re notevolmente 
dagl i a l t r i per c iò che r i gua rda i l man t e l l o . La pelle disseccata è d i co lo r giallo-sudicio 

e n o n presenta nessuna piega, m a è spessa, granulosa sul le l abbra e coperta dapper

tu t t o d i p o r i r o t o n d i , r e t i co l a t i . I pe l i compos t i d i setole r i g i d e e d i m o r b i d a lanetta 
sono conf ì t t i nei p o r i a guisa d i t a n t i fasce t t i ; i n t u t t i g l i a l t r i ca ra t t e r i questo 
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rinoceronte est into è s t r a o r d i n a r i a m e n t e a f f ine al le f o r m e v i v e n t i , per cu i lo si p u ò 

considerare t u t t ' a l p i ù come appar tenente ad u n a l t r o sottogenere. Pare che esso 
mangiasse le fog l ie e i g e r m o g l i del le c o n i f e r e ; t u t t av i a n o n sappiamo n u l l a d i certo 
in torno a c i ò . 

In quest i u l t i m i t e m p i le cogn iz ion i che r igua rdano le specie v i v e n t i vennero 
accresciute i n m o d o assai considerevole , m a n o n sono ancora abbastanza soddisfacent i . 
In fo i t i n o n conosciamo bene che le specie le q u a l i u l t i m a m e n t e a r r i v a r o n o v i v e ne i 
nostri g i a r d i n i zoo log ic i e po te rono essere paragonate f r a l o ro da i na tu ra l i s t i . Ne l 
1876 i l F l o w e r fece u n o s tud io accura t i ss imo d i tu t t a la f a m i g l i a ; pel m o m e n t o le sue 
osservazioni m e r i t a n o d i essere considerate come suf f ic ien t i e c i se rv i ranno di gu ida 
nel nostro discorso i n t o r n o a i r i n o c e r o n t i . 

Fondandosi su l la den ta tura e sulle pieghe del la pelle, i l F l o w e r d iv ide la f a m i g l i a 
in tre g r u p p i p r i n c i p a l i a cu i da r emo i l t i t o lo d i sot togeneri , sebbene questa d i s t i n 
zione sia ancora m o l t o dubb ia . Eg l i annovera nel p r i m o g ruppo tu t te le specie f o r n i t e 
di pelle divisa i n t r a t t i d e l i m i t a t i , i n f o r m a d i scud i ; nel secondo g ruppo colloca le specie 
in cui la pelle presenta u n m i n o r n u m e r o d i pieghe, e n e i terzo quelle che non presen
tano pieghe d is t in te e pers i s ten t i . 

I R I N O C E R O N T I C O R A Z Z A T I ( R H I N O C E R O S ) rappresenta t i da due specie v i v e n t i , ben 
conosciute, si d i s t inguono pel corno d i cu i sono p r o v v e d u t i , per le r ip iega ture del 
collo e dei l o m b i m o l t o sv i luppate , le q u a l i , ins ieme alle a l t re , de l imi t ano la corazza 
cutanea, suddivisa a m o ' d i a r m a t u r a e c i rcondano dei t r a t t i s i m i l i a scudi; pei due inc i s iv i 
interni grossi e compress i a i qua l i se ne aggiungono ta lora due la te ra l i , p i ù p icco l i , 
nella mascella super iore , e per due paia pure ne l la mascella i n fe r io re , l ' i n t e rno p icco l i s 
simo e l 'esterno m o l t o grosso e finalmente per la pelle spessa segnata da grosse r ip i ega 
ture e da solchi p r o f o n d i . 

Il RINOCERONTE UNICORNE (RHINOCEROS [Rhinoceros] UNICORNIS, Rhinoceros 
indicus, asiaticus e stenocephalus) p rende pure i l nome d i R I N O C E R O N T E I N D I A N O ; 

nella sua pa t r i a è ch iama to G E N D A , G A N D A , G E N R A e G O R . Esso acquista la lunghezza 
complessiva d i m . 3 ,75, compresa la coda che è lunga 60 c m . ; l 'altezza misura ta 
dalla spalla è d i m . 1,7; i l peso a r r i v a a 2 0 0 0 K g . I l r inoceronte ind iano è tozzo, 
robusto e pesante e si d i s t ingue dai suoi a f f i n i per la testa re la t ivamente corta , larga 
e grossa e per la de l imi t az ione degli spazi cutanei , esclusivamente p r o p r i a d i questa 
specie. La sella, compresa f r a la f r o n t e m o l t o er ta e i l corno, grosso, lungo sino a 
55 cm. e u n p o ' r i c u r v o al la pun ta , è p r o f o n d a m a corta ; la mascella i n f e r io re è debo l 
mente arcuata, l 'o recchio è sot t i le , o r l a to d i pe l i c o r t i , la bocca grande, i l l abbro i n f e 
riore largo e angoloso, l 'appendice p r o b o s c i d i f o r m e del l abb ro superiore è corta, la 
coda, che scende fino al cavo del pop l i t e , i n generale r i m a n e nascosta i n g ran parte 
nella p rofonda piega de l l ' ano e la r i c o p r e quasi t u t t a ; al l 'apice è appia t t i ta d 'ambe le 
parti e orna ta d i pe l i penna t i . Gl i zoccol i grossi , a rcua t i an te r io rmente e m o l t o 
taglienti nel la par te i n f e r io r e , lasciano l ibe ra una g ran par te della pianta del piede. 
allungata, foggiata a cuore, nuda , callosa e d u r a . Le p a r t i sessuali sono m o l t o v o l u m i 
nose; quelle de l maschio hanno una con fo rmaz ione s ingolar i ss ima; la m a m m e l l a della 
femmina ha so l tanto due capezzoli . L a pelle è robus t i ss ima, assai p i ù dura e 
più secca d i que l la del l ' e lefante e giace sopra u n fitto s t rato d i tessuto connet t ivo 
floscio, per cui s i p u ò t r a r r e f ac i lmen te qua e l à ; essa r i copre i l corpo e f o r m a una 

8. — BREHM, Animali. Voi, I I I . 
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corazza cornea divisa i n t r a t t i d i s t i n t i e i n t e r r o t t a da var ie pieghe profonde distri
bui te regolarmente, che si osservano g i à nei neona t i . 

Sugli o r l i d i queste r ip iega ture la pelle è a lquanto r i g o n f i a , ma nel centro è molto 
assottigliata e mol l e , men t r e nelle a l t re p a r t i ha l 'aspetto d i u n asse d i legno. Dietro 
la testa si presenta la p r i m a piega p r o f o n d a che scende ver t ica lmente sul collo for
mando in fe r io rmen te una specie d i g ioga ia ; d ie t ro questa se ne presenta un'altra 
d i re t ta a l l ' i n sù ed a l l ' i nd i e t ro , la quale da p r i n c i p i o è m o l t o profonda ma non tarda 
ad appianarsi e scompare verso i l garrese. Sotto la m e t à d i questa piega se ne stacca 
una terza che si d i r ige ob l iquamente verso i l co l lo . D ie t ro i l garrese scorre lungo il 
dorso una quar ta piega p ro fonda , che si abbassa d ' a m b i i Ia t i d ie t ro le spalle descri
vendo una curva pronunzia ta , scorre t rasversalmente sulle gambe anter ior i e si attor
ciglia d inanzi e i n t o r n o a queste. Una q u i n t a piega par te dalla groppa, scende 
obl iquamente e a l l ' i nnanz i sulle coscie, volge i n t o r n o ag l i i n g u i n i , q u i n d i scorre verso 
la parte anter iore del corpo e scompare, mandando p e r ò p r i m a u n ramo i l quale 
incominc ia a scorrere sul marg ine an te r iore del la gamba poster iore , poscia si dirige 
or izzonta lmente sopra la t i b i a e r isale a l l ' ano d 'onde par te u n grosso rigonfiamento 
che scorre or izzonta lmente sul la coscia. Le due pieghe che scendono dal dorso divi
dono la pelle i n tre larghe zone, d i cu i la p r i m a giace f r a i l col lo e le spalle, la seconda 
f r a queste e i l o m b i e la terza sul la par te pos ter iore del co rpo ; le ripiegature tras
versali d iv idono quest i c ingo l i i n t a n t i t r a t t i d i s t i n t i , ad eccezione d i quello di mezzo 
che r i copre i l corpo per m o d o che sul la nuca si f o r m a u n campo, mentre lo stesso 
avviene sopra ogni spalla, sul la g roppa e sul le coscie. L a pelle nuda nelle par t i sud
dette è coperta dapper tut to d i p iccol i scudi corne i s i m i l i a ve r ruche , i r regolar i , tondeg
g ian t i , p i ù o meno l i sc i , i qua l i , nel la par te esterna delle gambe, sono così ravvicinati 
che queste appaiono coperte d i una corazza scagliosa, men t r e i l ventre e la parte 
in te rna delle gambe sono d i v i s i i n una q u a n t i t à d i c a m p i m i n o r i per mezzo d i nume
rose pieghe che s ' incrociano f r a l o r o . I n t o r n o a l muso si osservano molte grinze 
t rasversal i . Negl i i n d i v i d u i g iovan i fanno capol ino qua e là a lcuni pe l i du r i , grossi 
e setolosi. I l colore del la pelle è m o l t o v a r i o ; g l i i n d i v i d u i vecchi hanno una tinta 
b r u n o - g r i g i a u n i f o r m e che tende p i ù o meno a l rossiccio o a l l ' azzur rognolo . Nel fondo 
delle pieghe la pelle è d i color ross icc io-pa l l ido o b r u n o - c a r n i c i n o ; ma la polvere, 
i l fango ed al t re cause fanno sì che l ' an ima le appaia p i ù scuro d i c iò che non sja 
i n r e a l t à . G l i i n d i v i d u i g iovan i sono d i t i n t a m o l t o p i ù ch iara degl i adu l t i . 

Verso i l 1513 venne manda to a l re d i Por toga l lo u n r inoce ron te i n d i a n o ; i n Inghil
terra i p r i m i i n d i v i d u i v i v i a r r i v a r o n o neg l i a n n i 1 6 8 5 , 1 7 3 9 e 1 7 4 1 . 

I l p r i m o disegno del r i noce ron te i nd i ano c i è f o r n i t o da A lbe r to Durer e venne 
r ip rodo t to dal Gesner ; esso d imos t r a che ce r t i r i n o c e r o n t i m o l t o vecchi presentano 
i n var ie pa r t i del corpo delle sporgenze cutanee p i ù o m e n o a f f i n i al corno che si 
t rova sul naso. Qualchevolta t a l i escrescenze abbondano i n m o d o s t raordinar io . Così, 
per esempio, ne l G ia rd ino Zoologico d i Anversa v i v e v a u n r inoceronte d i circa 
18 anni nel quale le corna cutanee erano notevol i ss ime. Sebbene possano variare di 
mole e d i f o r m a , esse si rassomigl iano p e r ò tu t te per c iò che sono costi tuite d i una 
massa cutanea perfe t tamente corn i f ica ta . I l Mutzel m i dice che ne l 1875 i l detto 
an imale presentava u n discreto numero d i escrescenze cutanee sul la testa e i n tutte 
le p a r t i p i ù elevate delle pieghe. Quelle che si t r ovavano sul le protuberanze delle 
sopracciglia n o n erano p i ù grosse delle nocciuole ; tu t te le a l t r e invece davano assai 

p i ù ne l l 'occhio . Cosi, per esempio, sulle ossa z igomat iche , m o l t o sporgent i , l'animate* 
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presentava da o g n i par te 3 - 4 c o r n i a f f i l a t i , grossi 2 ,5-7 c m . ; invece sulle eminenze 

craniane, r i coper te da u n a grossa r ip i ega tu ra cutanea collocata d inanz i ag l i o recchi , 
aveva una p ro tube ranza cornea ; la c u r v a super iore del la piega del la gola presentava 

pure u n grosso co rno , lungo a lmeno 12 c m . , i l quale, colle escrescenze v ic ine , f o r 
mava una vera p i r a m i d e . T u t t o i l g r u p p o era r i v o l t o a l l ' i n d i e t r o e a f f i l a to ne l la 

superficie an te r io re come quasi t u t t i g l i a l t r i . I n mezzo alle eminenze f r o n t a l i o 
craniane si osservavano diverse a l t re sporgenze c o n s i m i l i grosse come nocciuole che 
circondavano una cicatr ice de l d i ame t ro d i 4 c m . prodot ta dal la caduta d i una f o r 
mazione cornea d i t a l sor ta . Sul mezzo del col lo s ' innalzavano cinque c o r n i ve r t i ca l i 
d i cui quel lo d i mezzo aveva acquistato l 'altezza d i 8 c m . F ina lmente si osservavano 
diverse a l t re f o r m a z i o n i analoghe sul c u l m i n e del la r ip iega tura del sacro e nel la par te 
superiore del la coda. Tan to le une quan to le a l t re sono al t u t to diverse dalle larghe 
verruche rugose che r i c o p r o n o i grossi fianchi del r inoceron te . L a l o r o superf ic ie 
laterale è solcata l o n g i t u d i n a l m e n t e ; la superf ic ie super iore , l iscia, è d i color corneo-
giallognolo. I l gua rd iano accerta che queste escrescenze cutanee cadono d i t ra t to i n 
tratto, per cu i si f o r m a n o delle c ica t r i c i che rassomigl iano i n certo m o d o alla rosa d i 

un corno d i cervo . 
L'area d i d i f fu s ione d i questo r inoce ron te si estende ancora al le p a r t i se t t en t r io 

nali de l l ' Ind ia , comprende i l Te ra i ed una s tret ta l ingua d i t e r ra che si estende a i 
piedi de l l ' lma la j a , sp ingendosi verso est da l Nepal fin dent ro le p a r t i p i ù remote d e l 
l'Assam. Secondo lo Sterndale i l r i noce ron te i nd i ano avrebbe una v i t a m o l t o l u n g a ; 
una coppia, dice i l B l y t h , visse per ben 45 ann i ne l Gia rd ino d i Ba r rackpur . 

Il sottogenere di cui trattiamo comprende soltanto un'altra specie che è il cosidetto 
R I N O C E R O N T E W A R A , ch i ama to W A R A O W A R A K da i Giavanesi , K H Y E N - S E N dag l i 
abitanti del B a r m a e R I N O C E R O N T E D I G I À V A da i negoziant i europei ( R H I N O C E R O S 

[Rhinoceros] S O N D A I C U S , Rhinoceros javanicus, javanus, floweri, inermis (?) e 
nasalis); è questa una delle specie p i ù piccole della f a m i g l i a , p o i c h é acquista appena 
la lunghezza d i m . 3, compresa la coda, lunga 50 cm. ; l 'altezza misura ta da l la spalla 
è d i m . 1,4. T u t t a v i a i l C o c k b u r n r i fe r i sce delle misure p i ù cons ide revo l i ; egl i 
accerta che una f e m m i n a da l u i mi su ra t a era lunga n i . 3,7, aveva una coda lunga 
72 cm. e l 'al tezza d i m . 1,67 I I K i n l o c h confe rma quest i da t i dicendo che g l i i n d i 

vidui adu l t i d i questa specie n o n sono i n f e r i o r i a l r inoceron te i nd i ano comune nelle 
dimensioni de l co rpo . Del resto i l W a r a s i dis t ingue da l r inoceron te ind iano per la 
testa al lungata, n o n tanto incavata d i n a n z i al la f r o n t e , pel corno p i ù cor to , lungo tu t t ' a l 
più 25 cm. , secondo i l K i n l o c h al t u t t o mancante nel la f e m m i n a , per l 'appendice p r o -
boscidiforme del l abb ro super iore assai p i ù lunga , per la disposizione dei c ampi e 
per la f o r m a del le sporgenze cutanee. L o scudo cervicale del W a r a si d iv ide i n modo 
più deciso e, scor rendo verso i l basso i n una pun ta ottusa, scende fino al terzo in fe r io re 
dell'altezza de l co l lo , vale a d i r e assai p i ù i n g i ù d i quel lo del r inoceronte ind iano , 
ma è no tevolmente p i ù s t re t to e meno lungo che n o n i n questo; sul garrese lascia l ibe ro 
uno spazio tale che pe rmet t e a i c a m p i delle spalle, d i v i s i nel r inoceronte indiano dallo 

scudo cervicale, d i confonders i f o r m a n d o un ' un i ca zona larga i n f e r i o rmen te e assot-
tigliantesi ne l la pa r t e super io re , che si estende da u n g o m i t o a l l ' a l t ro . Le p r o t u b e 
ranze cutanee sono m o l t o p i ù piccole d i quel le del r inoceronte , a cinque o pra 

lati, collocate le une accanto al le a l t re a guisa d i mosaico e infossate nel mezzo dove 
presentano una o parecchie setole corte e nere , le q u a l i , per vero d i r e , negl i i n d i v i d u i 
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p i ù vecchi vanno scomparendo sui fianchi, m a si conservano quasi sempre sul dorso 
e r i c o p r o n o la pelle d i una leggiera pe lur ia . L ' an ima le è d i co lor g r ig io -b runo-sporco . 

Pare che i l r inoceronte Wara abbia un'area d i d i f fus ione assai p i ù estesa d i quella 
del la specie precedente. Nel 4878 i l K i n l o c h lo t r o v ò ne l S i k k i m T e r a i ; esso è pure 
ind igeno dei Sanderbans del Bengala, bassure che si t r ovano al la foce del Gange; 
s ' i no l t r a verso or iente nelle pa lud i che si t rovano ai p i ed i delle co l l ine collocate a sud 
de l l 'Assam; i l Gockburn comprende nel la sua pa t r ia le p rov inc ie mer id iona l i -occ iden
t a l i del la Gina, i l B a r m a e l ' i sola d i Giava, dove, secondo Junghuhn salirebbe fino 
al l 'a l tezza d i 3 0 0 0 m e t r i . 

* 

Darò il nome di RINOCERONTI SEMI-CORAZZATI a quelle specie che il Flower, 
seguendo l 'esempio de l Gray, raccoglie ne l secondo sottogenere ( C E R A T O R H I N U S ) . I 
l o r o ca ra t t e r i consistono nel la testa a l lungata i n cu i la f r on t e f o r m a una l inea dolce, 
p r o v v e d u t a d i due c o r n i re la t ivamente c o r t i d i cu i uno si t r o v a sul naso e l ' a l t ro sulla 
par te facciale, neg l i orecchi l a r g h i e tondeggian t i , ne l l abbro in fe r io re arrotondato e 
nel le r ip i ega tu re de l col lo e dei l o m b i incomple te , che d iv idono la pelle della corazza in 
tante zone m a n o n già i n c a m p i d i s t i n t i . La denta tura presenta super iormente un solo 
inc i s ivo compresso e d i grandezza media e i n f e r io rmen te u n incis ivo aguzzo d'ambe 
le p a r t i del le mascelle. 

Il RINOCERONTE BADAK O RINOCERONTE DALLA MEZZA CORAZZA, chiamato pure 
B A D A K o B A H D A K dag l i ab i t an t i delle isole del la Sonda e R I N O C E R O N T E D I S U M A T R A 

da i negoz ian t i europei ( R H I N O C E R O S [Ceratorhinus] S U M A T R E N S I S , Rhinoceros suma
tranus e crossii, Ceratorhinus sumatranus e niger), è poco in fe r io re a l rinoceronte 
i n d i a n o ne l le d i m e n s i o n i de l corpo , ma , come dice benissimo i l Mutzel , è p i ù svelto 
d i que l lo e f o r n i t o d i zampe p i ù alte, ed i no l t r e ha l 'aspetto meno tozzo a cagione delle 
pieghe m e n o sv i luppate . Le eminenze f r o n t a l i spiccano assai meno sulla testa, d i lun
ghezza med ioc re , e p e r c i ò g l i occhi n o n paiono cos ì infossat i come nelle specie aff ini . 
L a par te an te r io re della bocca ha u n r ives t imen to corneo, emisfer ico, che nasconde quasi 
i n t i e r amen te le n a r i c i e permet te a l l abbro d i muove r s i soltanto col marg ine inferiore. 
I l l a b b r o i n f e r i o r e p r o t r a t t o acquista una f o r m a ro tonda s imi l e a quella d i un cuc
ch ia io . G l i orecchi , d i grandezza mediocre , presentano u n grosso c iuffo d i peli nella 
par te i n t e r n a de l m a r g i n e esterno; i l m a r g i n e i n t e rno del l 'orecchio è coperto d i fìtti 
pe l i d i colore rossiccio. Le pieghe del col lo si d i s t inguono appena da quelle del suo 
a f f ine i n d i a n o ; t u t t a v i a quel la par te del la pel le che copre le spalle scende mol to in 
basso col suo m a r g i n e i n f e r i o r e , f o r m a n d o una piega ne l mezzo del bracc io ; un'altra 
piega nascente dal la infossatura del col lo scorre sotto e d ie t ro i l g o m i t o e si congiunge 
ad una terza che sovrasta la spina dorsale d ie t ro i l garrese; la piega che de l imi ta i l 
co rpo verso le coscie g iunge appena sulla regione ingu ina le ed è al tu t to appiattita 
sul la cresta i l i a c a ; le pieghe delle coscie presentano nella l o ro disposizione una 
grande analogia con quel le del r inoce ron te i nd i ano , m a sono appena accennate, 
salvo quel le che s i t r ovano sul le calcagna. La coda d i med ia lunghezza è ornata verso 

l 'apice d i u n fiocco sot t i le . L a pel le , generalmente l iscia, presenta sol tanto qua e là 
a l cun i n o d i a m o ' d i rosette, appena accennati . I pe l i b r u n o - n e r i , s i m i l i alle setole del 
ma ia le , sono sparsi isolatamente per l u t t o i l corpo e si f anno p i ù fitti sul la nuca e sui 

l a t i de l ven t re . Per c iò che r i gua rda la t i n t a generale del corpo i l r inoceronte d i 
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S u m a t r a è poco diverso da i suoi a f f i n i : esso è d i u n co lor b r u n o - g r i g i o d i f f i c i l e da 
descr ivere ; le eminenze f r o n t a l i , la regione degl i occhi e i l dorso de l naso sono b r u n o -
scur i . Questo an ima le abi ta le isole d i Borneo e d i Sumat ra dove i l Rosenberg t r o v ò 
le sue traccie al l 'a l tezza d i 2 0 0 0 m e t r i . 

Il RINOCERONTE DAGLI ORECCHI IRTI (RHINOCEROS [Ceratorhinus] LASIOTIS), 

descri t to da l lo Sclater, è una f o r m a p r o p r i a del cont inente , m o l t o af f ine al r inoce ron te 
d i S u m a t r a ; v i v e nel le p a r t i occidenta l i d e l l ' I n d i a transgangetica e sopra tu t to ne l 
Tenasser im e n e l l ' A r a k a n . L a pel le è p i ù sot t i le d i que l la delle specie precedent i e n o n 
affat to s f igura ta dal le p ro tuberanze suaccennate. I l m a r g i n e pos ter iore degl i orecchi 
è o rna to d i lunghiss ime f r a n g i e d i pe l i ; i l corpo d i u n i n d i v i d u o giovane, dice lo 
Sterndale, era coper to d i l u n g h i pe l i fini e rossicci . L o stesso natura l i s ta aggiunge che 
l ' an imale è f o r n i t o d i due corna . 

Nel 1868 u n i n d i v i d u o d i questa specie venne cat tura to presso Tsci t tagong e v e n 
duto al G ia rd ino Zoologico d i L o n d r a per la s o m m a d i l i r e 34 ,250 . 

* 
* * 

La mancanza dei denti incisivi o la presenza di incisivi al tutto rudimentali carat
terizza la den ta tu ra in t i e ramen te sv i luppa ta dei r i n o c e r o n t i a f r i can i , che costi tuiscono 
i l terzo sottogenere ( A T E L O D T J S ) . La l o r o pel le l iscia, u n i f o r m e e p r i v a d i pe l i è s o l 
tanto r ip iega ta i n m o d o evidente ne l pun to i n cui i l col lo si congiunge al corpo e n o n 
si d iv ide af fa t to n è i n c a m p i n è i n zone ; le a r m i de l l ' an imale consistono i n due c o r n i 
so t t i l i , co l loca t i uno d i e t ro l ' a l t r o . 

Il rappresentante più conosciuto di questo sottogenere è il RINOCERONTE BICORNE 

o K E I T L O A ( R H I N O C E R O S [Atelodus] B I C O R N I S , Rhinoceros africanus, vamperi, 
brucei e keitloa, Atelodus e Rhinaster bicornis) che io d e s c r i v e r ò f o n d a n d o m i sulle 
osservazioni fat te i n t o r n o ad una f e m m i n a quasi adul ta ch 'ebbi occasione d i osservare 
nel G ia rd ino Zoologico d i Be r l i no . Questo r inoceron te prende d ive r s i n o m i : i Boer i e 
i cacciatori ingles i lo ch i amano R I N O C E R O N T E N E R O ; g l i i nd igen i d e l l ' A f r i c a m e r i d i o 
nale g l i d à n n o i n o m i d i B O R E L E , U P E T A N E O U P E T Y A N E O K E I T L O A quando i l corno 
poster iore è m o l t o l u n g o ; g l i A r a b i lo ch iamano A N A S A e F E R T I T , g l i ab i t an t i d e l -
1 A m h a r A W A R I S , q u e l l i del T igre A R I S , i Somal i W U I L e g l i a l t r i i nd igen i G E D A N G I K , 

T S C H A L e G A R G A D A N . La testa è forse p i ù cor ta d i quel la degl i a l t r i r i n o c e r o n t i a f r i c an i , m a 
re la t ivamente p i ù . l u n g a d i quel la dei r i n o c e r o n t i corazza t i ; la par te poster iore è m o l t o 
sporgente, la par te facciale dolcemente incavata a guisa d i una sella a pa r t i r e dal la 
f ron te , la mascella i n f e r i o r e m o l t o i ncu rva t a a l l ' i n s ù , la bocca piccola, l 'appendice 
p robosc id i fo rme del l abb ro super iore bene sv i luppa ta , m a n o n i n modo eccessivo, i l 
l abbro i n f e r i o r e a r ro tonda to i n una curva ottusa, ambedue le l abbra coperte d i r i p i e 
gature p ro fonde , m o l t o estese e assai r ami f i ca t e , l ' occhio , c i rcondato t u t t o i n t o r n o da 
gr inze, è p icco l i s s imo ed ha p u p i l l a o v a l e ; l 'o recchio , c i rcondato anch'esso al la base 
da va r i e g r inze , è cor to , largo e r i cope r to d i pel i co r t i s s imi m a grossi , sol tanto alla 
radice de l m a r g i n e i n t e r n o r i p i e g a t o ; i l p r i m o corno si appoggia sopra una radice 
ovale ed è pure compresso la tera lmente ne l resto del la sua lunghezza, arcuato a l lo 
i nnanz i e a l lo i n s ù , leggiermente r i v o l t o a l l ' i n d i e t r o a l la pun ta ; i l secondo corno , quasi 
sempre p i ù co r to , ha una carena pia t ta nel la par te an ter iore e pos ter iore , per cu i la 
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sua sezione trasversale ha la f o r m a d i u n quadr i la te ro al lungato con angol i a r ro tondat i , 
quasi d i r i t t o o leggiermente r i v o l t o a l lo i n n a n z i . I l col lo cor to e grosso, d i cu i la cir
conferenza supera d i m o l t o quel la della testa, si r ia lza a lquanto verso l 'occipi te ed ha 
una giogaia trasversale divisa dalla testa e dalle spalle per mezzo d i due pieghe abbar 
stanza p ro fonde ; i l corpo è m o l t o a l lunga to ; i l cu lmine del la nuca e quel lo leggier
mente incavato del dorso sono m o l t o spiccati , la par te sacrale è a lquanto allargata e 
tondeggiante , sebbene le ossa i l iache sogliono spiccare assai; la coda penzola mol 
lemente ; le gambe, anch'esse m o l t o incurva te a l l ' i nden t ro , paiono p i ù alte d i quelle dei 
r i n o c e r o n t i corazzat i , ma non sono pun to d e f o r m i per la l o ro grossezza, anzi i piedi 
degl i a r t i a n t e r i o r i hanno pe r f ino una certa eleganza, piante ben conformate e zoccoli 
che n o n d i f fe r i scono per nu l l a dal carattere generale d i queste p a r t i . Oltre alle due 
pieghe del co l lo , suddette, se ne osserva u n ' a l t r a p i ù cor ta d ie t ro la parte omerale 
del la gamba an te r iore od una p i ù lunga d inanz i a l l ' a r t ico laz ione della coscia; del resto, 
la pel le spessa e nuda d i pe l i è u n i f o r m e m e n t e l iscia, astrazione fat ta dalle pieghe sud
dette e bisogna esaminar la con at tenzione per r iconoscerv i una q u a n t i t à innume
revole d i scanalature che s ' incrociano e si tagl iano a vicenda, f o rmando numerosissimi 
c a m p i m i n o r i , d iversamente c o n f o r m a t i . I l colore della pelle va r ia f r a u n bel grigio-
ardesia-scuro, quasi sempre p redominan te , ed u n bruno-rosso-sporco. I maschi 
per fe t t amente a d u l t i hanno una lunghezza totale d i m . 4 , compresa la coda che è lunga 
6 0 c m . L 'a l tezza mi su ra t a dal la spal la è d i m . 1,6. I c o r n i p i ù o meno incu rva t i allo 
i n d i e t r o sono l u n g h i da 70 a 80 c m . Qualche r a ra vo l t a i l corno posteriore è lungo 
come i l p r i m o e t a lo ra anche d i p i ù ; ne l la maggior parte degl i i n d i v i d u i non raggiunge 
neppure la m e t à del la lunghezza d i que l lo che lo precede e spesso si presenta in 

f o r m a d i u n semplice r u d i m e n t o . 
I l r inoceron te b icorne i n g i o v e n t ù è sempre f o r n i t o d i den t i i n c i s i v i ; pare che nel

l ' A f r i c a mer id iona l e si n u t r a esclusivamente d i r a m i f r o n z u t i e d i r a d i c i ; ad ogni modo 
g l i i n d i v i d u i uccisi da H ò h n e l nelle r eg ion i se t t en t r iona l i -o r i en ta l i contenevano nello 
s tomaco sol tanto de l l ' e rba . La sua area d i d i f fus ione è a lquanto l i m i t a t a a mezzo
g i o r n o , m a sempre m o l t o estesa, p o i c h é comprende una g ran par te de l l 'Af r i ca , cioè 
quasi t u t t a la m e t à or ien ta le d i questo con t inen te ; par tendo da l 1 5 ° grado d i la t i tu
d ine si estende verso sud fino ad una l inea che o g g i d ì percorre trasversalmente 
l ' A f r i c a mer id iona l e , e scorre da l Kunene a l lago N g a m i , d i q u i a l l 'a rco settentrionale 
de l L i m p o p o e p i ù i n là ancora lungo i l conf ine or ien ta le del lo Stato d i Transvaal fino 
a l la ba ia d i Delagoa. I l r inoceron te manca nel le r eg ion i equa to r i a l i occidentali e da 
quan to pare anche ne l t e r r i t o r i o del Congo. I n quest i u l t i m i dieci ann i R. B ò h m lo 
t r o v ò p i ù vol te nel le p a r t i o r i e n t a l i d e l l ' A f r i c a fin verso i l Tangan j ika , m a non mai in 
g r an n u m e r o ; i l T h o m s o n lo i n c o n t r ò spesso ne l paese d i Massai ; secondo le ultime 

osservazioni de l James n o n sarebbe r a r o n e l l ' i n t e r n o del paese dei Somal i , m a non è 
imposs ib i le che si t r a t t i d i u n ' a l t r a specie a f f ine . I l Nacht igal accerta che esso è comune 
ne l W a d a i e sul lo Schar i . Secondo le r icerche fa t te da H . Schinz n e l l ' u l t i m o decennio 

trascorso, sarebbe ancora comune nel le r eg ion i m e r i d i o n a l i dove si estende lungo i l 
Kunene e s ' i no l t r a verso i l n o r d par tendo d a l l ' H u m b e ; pare invece che sia p i ù raro 

su l Kubango e sul lago N g a m i ; i l Selous riferisce che v e n t ' a n n i o r sono questo r ino
ceronte era appena rappresenta to da p o c h i i n d i v i d u i nel le pa lud i d i Tschobe, mentre 
abbondava i n u n t r a t to d i t e r ra coper to d i cespugli che si estende a sud dello Zam

bese e si d i r i ge verso or ien te pa r t endo dal le cascate d i V i t t o r i a . Si dice che salga in 

mon tagna fino al l 'a l tezza d i 2 6 0 0 m e t r i . 
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H ò h n e l ed i l conte T e l e k i , du ran te i l l o r o v iaggio nel la par te se t tent r ionale-
orientale d e l l ' A f r i c a , i n una escursione d i re t t a verso n o r d al d i là del l 'equatore , ins ieme 
ad un 'a l t ra specie d i bufa lo e ad una specie nuova d i cava l l i t i g r i n i , a l 4° grado e 
30 m i n u t i d i l a t i t u d i n e n o r d , i n c o n t r a r o n o dei r i n o c e r o n t i i qua l i erano m o l t o d ivers i 
dai r i noce ron t i b i c o r n i che avevano veduto p r i m a e d i cu i r iu sc i rono ad uccidere non 
meno d i 80 i n d i v i d u i . Questi r i n o c e r o n t i p r o p r i delle r eg ion i se t ten t r iona l i , ci scrive 
lo H ò h n e l , erano p i ù p icco l i degl i a l t r i a lmeno d i u n terzo, c o n f o r m a t i con maggiore 
eleganza, p i ù a g i l i e p i ù sve l t i nei l o r o m o v i m e n t i . Mentre p r i m a u n solo r inoceronte 

bicorne bastava a p rovvedere per una g io rna t a i n t i e r a la carne a tu t ta la carovana, 
ora ce ne vo levano a lmeno due. « I due c o r n i assai graz ios i sogliono essere meno 
diversi f r a l o r o nel la lunghezza r i spe t t iva d i q u e l l i de l r inoceron te b icorne , si assot

tigliano abbastanza r ap idamen te e sono sempre compress i a i l a t i e ta lora pe r f ino 
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m o l t o app i a t t i t i ». I l nostro re la tore aggiunge ancora quanto segue: « "Vidi sezionare 
una c inquant ina d i r i noce ron t i appar tenent i al la specie del sud e a quel la del no rd ; il 
l o r o stomaco n o n conteneva a l t ro che erba e n o n m a i la p i ù piccola t raccia d i foglie ». 

11 RINOCERONTE CAMUSO (RHINOCEROS [Atelodus] SIMUS, Rhinoceros camus, 
oswellii e burchellii, Atelodus simus, Ceratotherium simum) viene chiamato 
M O N U H U , K O B A B A e T S C H I K O R I dag l i i nd igen i d e l l ' A f r i c a mer id iona le e RINOCERONTE 

B I A N C O da i Boe r i . La sua altezza misura ta dal la spalla p u ò giungere a m . 2, poiché i l 
Ghapman d e t e r m i n ò quel la d i una f e m m i n a come cor r i spondente a 195,5 cm. ; i l 
Selous par la d i u n maschio al to 198 c m . ; la lunghezza tota le de l l ' an imale è d i m. 5 
compresa la coda lunga 60 c m . Questo r inoceronte supera dunque t u t t i i suoi affini 
del la medes ima f a m i g l i a nelle d i m e n s i o n i del corpo. I cara t te r i d i s t i n t i v i d i questa 
specie si possono compendiare ne l seguente m o d o : la testa è cos ì straordinariamente 
lunga che comprende quasi u n terzo della lunghezza tota le del corpo, la bocca è larga 
e angolosa, i l l abb ro super iore n o n è acuminato n è sporgente, l 'orecchio piuttosto 
lungo e aguzzo, i l co l lo cor to , i l corpo m o l t o grosso, la pelle segnata da due solchi i 
q u a l i , pa r tendo dal la nuca, scor rono su l pe t to ; la t i n t a generale del corpo è giallo-
ch iara o b r u n o - g r i g i o - p a l l i d a , m a spesso d iven ta g r i g i o - c h i a r a ; sulle spalle, sulle coscie 
e nel le p a r t i i n f e r i o r i de l corpo è quasi sempre p i ù scura. I l Selous, che ebbe occasione 
di paragonare f r a l o r o m o l t i r i n o c e r o n t i ca t tu ra t i nel le s o l i t u d i n i della campagna, consi
dera la t i n t a p r e d o m i n a n t e che si osserva i n questa specie come u n grigio-ardesia-
scuro e aggiunge quan to segue i n t o r n o ag l i apprezzament i loca l i delle due specie 
a f r i c a n e : « L ' u n a e l ' a l t r a sono ben lontane dall 'essere nere o b ianche; per conto mio 
n o n p o t r e i neppu r d i r e quale sia l a p i ù scura ». A l P i n f u o r i d i questi carat ter i i l rino
ceronte camuso si d is t ingue ancora da i suoi a f f i n i per la s t r u t t u r a speciale del cranio 
e pe l m i n o r n u m e r o d i ver tebre dorsa l i , va r i ab i l e f r a 20 e 1 8 ; conviene osservare 
i n o l t r e che i den t i i n c i s i v i , quando esistono, scompaiono poco t empo dopo la nascita. 
I l co rno poster iore è p i ù cor to de l l ' an te r io re , p u ò acquistare la lunghezza d i 60 era., 
m a i n generale la sua lunghezza va r i a f r a 6 e 12 c m . Invece i l corno anteriore, per lo 
p i ù d i r i t t o o leggermente i n c u r v a t o a l lo i n n a n z i , è p i ù lungo d i c iò che non sia in 
qua lunque a l t ra specie. A d o g n i m o d o g l i i n d i v i d u i ca t tu ra t i a t tualmente non sono 
quasi m a i f o r n i t i d i u n corno al to p i ù d i 80 o 90 c m . , p e r c h è g l i i n d i v i d u i p iù vecchi 
e p i ù r o b u s t i vennero g i à uccisi quasi t u t t i ; t u t t av i a v e n t ' a n n i fa i l Selous misurò 
ancora d ive r s i c o r n i l u n g h i 1 0 9 , 1 2 2 e pe r f i no 137 c m . I n generale i co rn i p iù grossi 
sono l ogo ra t i a l la p u n t a p e r c h è , m e n t r e l ' an ima le pascola, essi s tr isciano sul terreno. 

Questo carat tere è m o l t o d i s t i n t i v o pei c o r n i . 
I l r inoceron te camuso è u n an imale e r b i v o r o ne l vero senso del la parola poiché, 

d iversamente da l r inoceron te b icorne , esso si n u t r e sol tanto d i erbe e p e r c i ò dimora 
a preferenza nel l ' aper ta p i anura a n z i c h é nel le boscaglie. A l m e n o cos ì accerta i l Selous. 
L a sua area d i d i f fus ione è l i m i t a t a e si estende a l l ' A f r i c a mer id iona l e , p o i c h é è dubbio 
che esso sia stato t rova to rea lmente nel le steppe che si estendono a sud dell'Abissinia. 
Le accanite persecuzioni e la fe roc ia inaud i t a d i m o l t i caccia tor i lo hanno scacciato 

da m o l t e p a r t i del la sua area d i d i f fus ione n e l l ' A f r i c a mer id iona l e , la quale, del resto, 
è p iu t tos to r i s t re t t a , m a dove c i n q u a n t a n n i fa esso era ancora tan to numeroso che 
i caccia tor i ne incon t ravano una dozzina d i i n d i v i d u i i n u n g i o r n o e spesso riuscivano 
a vederne da 2 0 a 25 i n una sola not te m e n t r e si recavano al l 'abbeveratoio. Il 

W i l m e r m i disse che nel 1871 vennero uccisi g l i u l t i m i r i n o c e r o n t i camus i del paese 
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nel centro d i que l la par te mer id iona le -occ iden ta le d e l l ' A f r i c a che si t r o v a sotto i l 
prote t tora to del la G e r m a n i a ; essi caddero presso Diepdal , ne l lo Tsoachaub, a poca 
distanza dal la Baia del la Balena. Nel 1879 quest i a n i m a l i erano g i à scompars i dalle 
paludi d i Tschobe, dove i l Selous l i aveva t r o v a t i ancora abbastanza numeros i nel 
4 8 7 4 ; g l i i n d i g e n i g l i dissero che o r m a i le povere bestie « erano al la f ine ». S ' i n 
contrano ancora , dice H . Schinz, ne l la par te occidentale d e l l ' A f r i c a mer id iona le , come 
par esempio sul Kunene , sul Kubango e sul lago N g a m i ; invece nelle r eg ion i o r i en ta l i 
abitano sol tanto i l u o g h i i n cu i la mosca t s e t s è minacc ia g l i a n i m a l i domest ic i , e 
pe rc iò impedisce ai cacciator i d i p e n e t r a r v i . I l Selous accerta che quest i r i noce ron t i 
sono ancora n u m e r o s i s s i m i ne l la par te nord-es t del paese d i Maschuna, dove p e r ò 
non t a rde ranno ad es t inguers i ; p r o b a b i l m e n t e la l o r o u l t i m a stazione nel la par te 
orientale d e l l ' A f r i c a m e r i d i o n a l e s a r à cos t i tu i ta dal le bassure dei Portoghesi che si 

estendono l u n g o i l fiume Sabi e fors 'anche dai c o n t o r n i della baia d i Delagoa. 

Gli antichi conoscevano benissimo il rinoceronte. Nei monumenti dell'antico 

Egit to, dice i l D u m i c h e n , la sua i m m a g i n e è sempre collocata d ie t ro la s i l laba « A b » 
di cui c i d à la spiegazione. « L e numerose figure del r inoceronte d imos t rano che 

questo a n i m a l e doveva essere m o l t o comune n e l l ' E g i t t o ; g l i an t i ch i Egizi g l i davano 
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l o stesso nome dell 'e lefante a cagione dei suoi c o r n i i n c u r v a t i a l l ' i n s ù che r icordane 
le zanne dell 'elefante ». Per conto m i o non met to i n dubbio che i l r inoceronte sia 
l ' u n i c o r n o della B ibb ia d i cu i Giobbe dice: « Credi t u dunque che l ' un i co rno t i se rv i rà 
e r i m a r r à alla tua g repp ia? Puoi tu attaccarlo al giogo, per segnare i solchi che 
a p r i r à d ie t ro d i te nel suolo ? Puoi t u f i d a r t i d i una bestia cosi fo r te che lavorerà 
per te? Credi possibile che esso t i resti tuisca i t u o i semi e l i raccolga nel tuo granaio? ». 
I l testo o r ig ina le ch iama questo animale col nome d i « Rem » e g l i at tr ibuisce ora 
uno ed ora due c o r n i . I R o m a n i conoscevano benissimo ambedue le specie e le ado
peravano nei g r a n d i c o m b a t t i m e n t i dei c i r ch i . Secondo P l in io , Pompeo p o r t ò a Roma 
i l p r i m o r inoceron te un i co rno ne l l ' anno 61 p r i m a d i Cristo, a f f i n c h è figurasse nella 
lizza accanto alla l ince delle Gallie e al cinocefalo d 'E t iop ia . « I l r inoceronte », rac
conta P l i n i o , « è nemico nato del l 'e lefante . A f f i l a i l co rno sopra una pie t ra e nella 
pugna m i r a a preferenza al vent re p e r c h è lo sa p i ù m o l l e e cos ì uccide l'elefante ». 
Aggiunge ancora che i r i n o c e r o n t i s ' i ncon t r ano g ià presso Meroe. « Nella città di 
A d u l e t o n , la magg io re piazza commerc ia le dei T r o g l o d i t i e degli E t iop i , situata a 
c inque g io rna te d i v iaggio per mare da Tolemaide , si vende m o l t o avor io , corni di 
r i n o c e r o n t i , cuoio d ' i ppopo tamo ed a l t r i ogget t i d i commerc io cons imi l i ». I l primo 
che par la d i quest i a n i m a l i è Aga ta rch ide ; dopo viene Strabone, i l quale vide un 
r inoce ron te i n Alessandr ia . Pausania lo presenta sotto i l n o m e d i « Bue dell 'Etiopia ». 
Marziale decanta le due specie, d icendo quanto segue del r inoceronte un icorne : 

« Per te, o Cesare, i l r i noce ron te compie nel l 'a rena lot te qua l i non aveva pro-
« messe. Qual t e r r i b i l e a rdore g l i p r o c u r ò l ' i r a a cui si è abbandonato! Quanto 
« poderoso era quel corno a l cu i cospetto i l t o r o pareva un ' innocua pal lo t to la! ». 

E del r i noce ron te b i co rne dice lo stesso poeta : 

« Ment re i pav id i cus todi del r inoceron te lo vanno aizzando, l ' an imale si adira 
<»• l en tamente . I l popolo disperava o g g i m a i d i vedere la l o t t a promessa: ma alla 
« per f ine la bestia r iacquis ta i l suo p r i m i e r o f u r o r e ; i m p e r o c c h é col gemino corno 
« sol leva cosi fa t tamente l 'orso tozzo e pesante ne l lo stesso m o d o i n cui i l toro lancia 
« i n a r i a g l i a l an i ». 

G l i s c r i t t o r i a r ab i pa r lano da t e m p i an t i ch i s s imi delle due specie d i r inoceront i e 
d i s t inguono i l r i noce ron te i nd i ano da l l ' a f r i cano ; i l r i noce ron te appare sovente nelle 
l o r o favole come u n essere magico. Marco Polo , lo sc r i t to re tan to noto e tanto auto
revole per le cose d i s tor ia na tura le , è i l p r i m o a r o m p e r e i l s i lenzio dopo mol to tempo 
i n cu i p i ù nessuno aveva par la to d i questo an imale . Duran t e i l suo viaggio alle Indie, 
che avvenne ne l secolo x m , egl i v ide questo an imale a Sumat ra . « I n quei luoghi », 
d ie ' eg l i , « abbondano m o l t i e le fant i e m o l t i « l eon i c o r n u t i » , che sono assai p iù pic
c o l i degl i e le fan t i e rassomigl iano a l bufa lo ne l pelame e a l l ' e lefante ne i p ied i . Essi 
po r t ano u n corno i n mezzo a l la f r o n t e , m a n o n ne f anno uso a danno del la gente. 
Quando v o g l i o n o aggredire qualcheduno, lo a t t e r rano colle g inocchia e lo trafiggono 
col la l ingua che è a rma ta d i v a r i p u n g i g l i o n i l u n g h i s s i m i . Por tano sempre abbassata 
verso i l suolo la l o r o testa che r i c o r d a m o l t o que l la del cignale. Stanno volentieri 
ne l la m e l m a e sono a n i m a l i b r u t t i e r ozz i ». Ne l 1513 i l re d i Por toga l lo ricevette 
u n r i noce ron te v i v o dal le Ind ie O r i e n t a l i . La sua f a m a s i sparse dapper tu t to . Alberto 

D ù r e r fece un ' inc i s ione i n legno de l l ' an ima le da u n ca t t ivo disegno che g l i era stato 
manda to da Lisbona . Ques t ' inc is ione rappresenta u n an ima le che pare coperto da 

una gua ldrappa , ha i p i ed i r i v e s t i t i d i squame e presenta u n p iccolo corno sul la spalla. 
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Per c i rca 2 0 0 a n n i q u e l l ' i n c i s i o n e de l f amoso maes t ro f u l ' un i ca figura che si avesse 

del r i n o c e r o n t e ; p e r c i ò n o n fa m e r a v i g l i a che se ne servisse anche i l vecchio Gesner. 
A l p r i n c i p i o de l secolo scorso i l Cha rd in , i l quale v ide u n r inoce ron te ad Ispahan, lo 
d i s e g n ò assai meg l io del suo predecessore. Verso la m e t à del secolo x v n i l Bont ius 
aveva g i à pubb l i ca to la descr iz ione de l suo m o d o d i v i v e r e . D ' a l l o r a i n p o i t u t t i i 
v iaggia tor i che s ? interessano al le scienze n a t u r a l i descr ivono l ' una e l ' a l t r a specie e 
p r inc ipa lmen te quel le che abi tano la par te m e r i d i o n a l e d e l l ' A f r i c a per m o d o che 
oggidì riesce p i ù faci le i l f a r s i u n concetto generale del la l o ro v i t a , che non descr iver le 
par t ico la rmente ad una ad una . 

I n generale t u t t i i r i n o c e r o n t i si r a ssomig l iano m o l t o ne l m o d o d i v ivere , n e l l ' i n 
dole, nelle q u a l i t à , ne i m o v i m e n t i e ne l c ibo d i cu i si n u t r o n o . Tu t t av ia pare che ogn i 
singola specie presen t i la sua p a r t i c o l a r i t à . Così , per esempio, f r a le specie asiatiche 
i l r inoceronte i n d i a n o è considerato come u n an ima le es t remamente m a l v a g i o ; i l 
r inoceronte W a r a è invece assai p i ù pac i f ico , e que l lo d i Sumat ra gode d i u n ' o t t i m a 
fama. Lo stesso avviene r i g u a r d o al le specie af r icane . I l r inoceron te b icorne è des i 
gnato come i l p i ù f u r i o s o d i t u t t i g l i a n i m a l i d e l l ' A f r i c a , ma lg rado la sua piccola m o l e ; 
a l l ' incont ro t u t t i pa r l ano del r i n o c e r o n t e camuso come d i u n an ima le assolutamente 
innocuo. Ciò p u ò esser vero , m a sol tanto i n par te , p o i c h é t u t t i i r i n o c e r o n t i quando 
incontrano l ' u o m o per la p r i m a vo l t a si mos t r ano mansue t i e t r a n q u i l l i , m a se hanno 
imparato a conoscere le sue ins id ie n o n t a rdano ad i n f u r i a r s i i n m o d o spaventoso. Gl i 
Arabi del Sudan considerano i r i n o c e r o n t i e g l i i p p o p o t a m i come a n i m a l i sop ran 
natural i . Essi c redono che t a l v o l t a qualche ca t t ivo stregone assuma le l o ro spoglie 
e cercano d i appoggiare la l o r o credenza col fa t to che i r i n o c e r o n t i e g l i i p p o p o t a m i 
non conoscono l i m i t i a l l o r o cieco f u r o r e . 

I r i n o c e r o n t i ab i tano a preferenza le r e g i o n i m o l t o r icche d'acqua, le pa lud i , i 
fiumi che s t r a r ipano da l l o r o le t to , i l agh i f o r n i t i d i sponde melmose fiancheggiate 
da ubertosi pascol i , le boscaglie solcate da f reschi rusce l l i ed a l t re l oca l i t à c o n s i m i l i ; 
tuttavia le specie a f r icane v i v o n o pure beniss imo ne i l u o g h i asciut t i ed erbos i , 
pu rché n o n siano t r o p p o l o n t a n i da qualche pozzanghera. Le macchie spinose p i ù 
fitte, i m p e n e t r a b i l i a t u t t i g l i a l t r i a n i m a l i , si ap rono come per incanto d inanz i ai 
r inoceront i , i q u a l i v i penetrano senza d i f f i co l t à , a l t u t t o n o n c u r a n t i delle spine che 
trafiggerebbero do lorosamente u n a pel le meno corazzata del la l o r o . Per conseguenza 
quasi tut te le specie sono p i ù abbondan t i nel le foreste, a poca distanza da l m a r e ; 
alcune si s tabi l iscono p i ù v o l o n t i e r i nei l u o g h i e levat i a n z i c h é nel le bassure. Cosi per 
esempio, dice i l J u n g h u h n , n e l l ' i s o l a d i . Giava i l r i noce ron te W a r a n o n è r a r o nelle 
boscaglie del l i t l o r a l e , m a abbonda m a g g i o r m e n t e i n montagna , dove sale fino a l l ' a l 
tezza d i 3 0 0 0 m . Una vo l t a a l g i o r n o o g n i r inoce ron te si reca al l 'acqua per bere od 
avvoltolarsi ne l f ango . U n bagno d i fango è una n e c e s s i t à assoluta per t u t t i i pach i 
dermi t e r r a g n o l i , p e r c h è sebbene la l o r o pel le g iu s t i f i ch i i l nome che v ien lo ro 
a t t r ibui to , è p e r ò m o l t o sensi t iva al le p u n t u r e del le mosche, dei t a fan i e delle zanzare, 
per cui le povere bestie cercano d i r i p a r a r s i da t a l i t o r m e n t i avvolgendosi i n u n fitto 
strato d i m e l m a . P r i m a ancora d i mangia re i r i n o c e r o n t i co r rono sulle r ive dei laghi , 
dei rusce l l i e de i fiumi, scavano nel la m e l m a una buca i n cui si avvol to lano finché 

, non abbiano i l dorso , le spalle, i fianchi e i l ven t r e i n t i e r amen te coper t i d i fango. 
Questo a r r o t o l a r s i ne l fango è per essi una ve ra v o l u t t à ; i n f a t t i non cessano d i emet
tere g r ida e b r o n t o l ì i d i soddisfazione, e t rascurano p e r f i n o la v ig i lanza p r o p r i a delle 

; specie a cu i appar tengono . 
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I r i noce ron t i sono p i ù a t t i v i d i not te che n o n d i g io rno . I l caldo esagerato non é 
confacente alla l o ro salute; p e r c i ò passano i l pomer igg io do rmendo i n qualche sito 
ombroso , sdra ia t i sul fianco e sul vent re , col la testa protesa, oppure r imangono in 
p ied i i n qualche par te t r a n q u i l l a del bosco, dove le alte c ime degl i a lbe r i l i riparano 
dai raggi del sole. T u t t i g l i osservatori sono concordi ne l l ' a f f e rmare che i l l o ro sonno 
è m o l t o du ro . I n f a t t i i r i noce ron t i a d d o r m e n t a t i si lasciano avvic inare senza troppa 
d i f f i co l t à e pa iono massi d i roccie i m m o b i l i e inan imate . I n generale russano per 
m o d o da fa r s i in tendere a g r and i distanze e svelano i n cosifat ta man ie ra la loro 
presenza. Tu t t av ia p u ò anche accadere che i l l o ro resp i ro sia tanto leggiero da 
ingannare i l v iaggia tore , i l quale si t r ova ad u n t r a t to i n presenza del terribile 
colosso senza essersene avveduto. 

Sul fa r della not te , m a i n mol t e r eg ion i anche nelle ore vespert ine, la tozza bestia 
si alza, prende u n bagno d i fango i n cu i si avvo l to la con s o m m a v o l u t t à , distende le 
m e m b r a , q u i n d i si reca al pascolo. T r o v a i l fa t to suo tan to nel le fìtte macchie quasi 
i m p e n e t r a b i l i per g l i a l t r i a n i m a l i quan to nel le p ianure scoperte, nel l 'acqua non meno 
che ne i cannet i delle p a l u d i , sui m o n t i come nel le v a l l i . Nei l uogh i i n cui mena vita 
sociale cogl i e le fan t i app ro f i t t a delle strade d i ques t i ; m a g l i accade spesso di aprirne 
n o n poche per p r o p r i o conto, senza alcuna d i f f i co l t à . Nelle giungle de l l ' Ind ia si vedono 
l u n g h i sen t ie r i d i r i t t i , fiancheggiati da p iante spezzate e col suolo ba t tu to dal calpestìo 
de l r i n o c e r o n t e ; t a l i passaggi n o n mancano neppure ne l centro de l l 'Af r i ca . Non di 
rado s ' incont rano delle strade bat tu te le qua l i , passando sui p e n d ì i rocciosi delle 
montagne , conducono da una foresta a l l ' a l t r a e sono state scavale nella roccia dal 
passaggio con t inuo degl i a n i m a l i ne l medes imo luogo, per cu i finiscono per incavarsi 
a lquan to . « Nel l ' i so la d i Giava », m i scr ive lo Hasskar l , « t r o v a i mo l t e strade d i tal sorta 
al l 'a l tezza d i o l t r e 3 0 0 0 m . sul l i v e l l o del mare e nel le bassure delle coste meridionali 
de l l ' i so la . Seguendo queste strade si p u ò esser cer t i d i t rovare una sorgente od una 
pozza d 'acqua stagnante. D i t r a t t o i n t r a t t o i l sent iero è i n t e r r o t t o da u n tronco d'al
bero che lo a t t raversa t rasversalmente , per cui i l r i noce ron te stenta a superarlo, ma 
n o n si f e r m a per questo e con t inua la sua strada passando sul t ronco medesimo di 
cui la par te an te r io re appare le t te ra lmente levigata ». Anche lo Heug l in osserva che il 
r inoce ron te b icorne percor re sempre g l i stessi sen t ie r i , n o n mena v i t a nomade come 
l 'elefante, e cambia ra r i s s imamente d i d o m i c i l i o , so l tanto quando è costretto a farlo 
dal la s i cc i t à . Come i l Junghuhn e lo Hasskar l , i l Mohr pa r la d i larghe strade battute 
percorse da l r i noce ron te b icorne su i r i p i d i p e n d ì i del le mon tagne che si estendono a 
sud dello Zambese e pe r f i no sulle creste e sulle c ime p i ù alte dove questo animale si 
reca senza t i m o r e . 

Per c iò che r i g u a r d a i l c ibo i l r inoce ron te sta a l l ' e le fante come l 'asino al cavallo. 
Mangia i r a m i degl i a lbe r i e ogni sorta d i vegetal i d u r i , come ca rd i , ginestre , virgulti, 
canne, car ic i e s i m i l i , sebbene n o n disdegni neppure i c i b i p i ù succulent i . Come 
abb iamo g i à detto descr ivendo le singole specie, i n A f r i c a alcune si n u t r o n o princi
pa lmente d i certe m i m o s e spinose m o l t o abbondan t i i n quel le r e g i o n i ed al t re invece 
mang iano le erbe p i ù alte che r i c o p r o n o l a t e r ra coi l o r o cespi. I r inoceron| 
arrecano spesso g r a v i dann i al le p i a n t a g i o n i degl i i nd igen i p o i c h é siccome i l loro 
s lomaco è lungo m . 1,5 e largo 75 c m . , p r i m a che sia p ieno ci vuo le una grande 
q u a n t i t à d i c ibo . Del resto devastano e calpestano assai p i ù d i c iò che n o n mangiano, 
Raccolgono i l cibo colla larga bocca, oppure lo spezzano col l ' appendice d i g i t i f o r m | 
Osservai che u n r inoceron te i nd i ano tenuto i n s c h i a v i t ù sapeva acchiappare con molta 



Rinoceronti 425 

destrezza i pezzet t i d i zucchero c o l l ' e s t r e m i t à del le l abbra e l i deponeva su l la l i ngua 
lungamente protesa . L ' a n i m a l e mast ica i m m e d i a t a m e n t e t u t t o i l c ibo che raccogl ie , 
sebbene i n m o d o assai grossolano, p e r c h è i l suo l a rgo esofago concede i l varco a i 
pezzi d i c ibo p i ù grossi . I l r i noce ron te i nd i ano p u ò a l lungare fino a 45 c m . la spo r 
genza p r o b o s c i d i f o r m e de l l abbro super iore , e c o s ì è i n grado d i a f f e r r a re u n be l 
mazzo d 'erba, d i s t r appa r lo dal la t e r r a e d i recarselo a l la bocca. Esso è al t u t t o i n d i f 
ferente a l la t e r r a che v i r i m a n e at taccata; m a , ad o g n i m o d o , ha p e r ò l ' ab i t ud ine d i 
sbattere con t ro i l suolo i l fascio s t rappato onde staccarne la m a g g i o r par te del la 

materia ter rosa , q u i n d i lo spinge col la mass ima ca lma nel le fauc i e lo ingh io t t e 
senza alcuna d i f f i c o l t à . È gh io t to delle r a d i c i d i cu i s ' impadronisce f ac i lmen te . Quando 
è d i buon u m o r e , si permet te d i sradicare u n a lbere l lo od u n cespuglio e p e r c i ò scava 
la ter ra sot to la rad ice col suo co rno robus to finché non sia r iusc i to a svellere ed 
abbrancare l a p i an ta ; a l l o r a ne r o m p e le r a d i c i con a l t r i c o l p i e le d i v o r a . Tu t t av ia 
venne osservato che le va r i e specie mani fes tano dei gust i assai d ive r s i nel la scelta 
del cibo. 

P e r c i ò g l i escrement i del le s ingole specie h a n n o u n aspetto assai d ive rso ; ora si 

distinguono da q u e l l i del l 'e lefante , o ra invece rassomig l iano l o r o i n m o d o s t r ao rd ina r io . 
Negli escrementi de l r i noce ron t e W a r a , d i cui i l d i a m e t r o va r i a f r a 5 e 7 c m . , l o Hasskarl 
t rovò g l i avanzi d i r a m i grossi come i l d i t o ; invece i n q u e l l i del r inoceron te b icorne 
lo Heuglin n o n t r o v ò m a i a l t ro che fibre vegeta l i mast icate. Pare che cer t i r i n o c e r o n t i 
asiatici depongano sempre i l o r o escrement i i n l uogh i d e t e r m i n a t i , a m m u c c h i a n d o l i 
per modo da f o r m a r n e e n o r m i c u m u l i . T u t t a v i a i l Selous accerta che le due specie 
da lu i osservate n e l l ' A f r i c a m e r i d i o n a l e si c o m p o r t a v a n o i n m o d o assai diverso : i l 
rinoceronte camuso lascia i suoi escrement i dove l i depone, n o n l i spinge i n n a n z i e 
non scava neppure i l suolo co l co rno , m en t r e i l r inoce ron te b icorne l i f a ro to la re sul 
terreno, po i scava p ro fonde buche nel suolo servendosi del corno e del naso, e, quando 
gl i è possibile, t racc ia ne l t e r r eno de i solchi c i r c o l a r i . Le due specie si possono 
distinguere senza alcuna d i f f i co l t à per quest i sol i ca ra t t e r i . 

L ' i n d o l e dei r i n o c e r o n t i n o n ha n u l l a d i a t t raente . Mangiano e d o r m o n o senza 
preoccuparsi d ' a l t r o . D ive r samen te dag l i e le fan t i , n o n v i v o n o i n schiere m a i so la t i , 
oppure r i u n i t i i n p i cco l i b r a n c h i d i 4 - 4 0 i n d i v i d u i . I n queste piccole associazioni 
non regna una grande a r m o n i a ; o g n i i n d i v i d u o v ive per p r o p r i o conto senza badare 
agli a l t r i , sebbene n o n si possa d i r e che i s ingo l i r i n o c e r o n t i si m o s t r i n o sempre 
indi f ferent i pei l o r o c o m p a g n i ; o l t r e a l l ' amore che lega la m a d r e al figlio, si f o r m a n o 

-spesso f r a i due sessi de i l egami abbastanza i n t i m i , che ta lo ra finiscono sol tanto 
colla m o r t e . Nel la v i t a l i be ra s ' incon t rano spesso delle coppie che fanno tu t to i n 

; comune; i r i n o c e r o n t i dei due sessi t enu t i i n s c h i a v i t ù si mani fes tano rec iprocamente 
un tenero amore . L ' i n d o l e in te l l e t tua le appare t a rda e lenta come i l corpo, sebbene 
ciò non sia ve ro n è per l ' una n è per l ' a l t r o . I n generale i l r inoceron te cammina 

i adagio e con passo pesante; quando si sdraia o si avvo l to la ne l fango ha l 'aspetto più 
!f tozzo e sgarbato che si possa i m m a g i n a r e ; m a i n r e a l t à è meno pesante che non 
' paia. Per ve ro d i r e i l r i noce ron te n o n p u ò fa re n è cu rve ne rap ide svolte, ma , una 
r volta i n c a m m i n a t o su l suolo p iano , procede con m o l t a v e l o c i t à . Non cammina 
al l 'ambio come f a n n o g l i e l e fan t i , m a procede sol levando ins ieme le zampe an te r io r i 

le pos t e r io r i opposte . P u ò t ro t t a r e a lungo con m o l t a v e l o c i t à . I l Selous r i fer isce che 
Sii r inoceron te camuso ha l ' ab i tud ine d i p o r t a r sempre la testa bassa, i n qualunque 

c i rcos tanza , m e n t r e i l r inoceron te b i co rne la t iene sol levata ; nel la p r i m a specie i l 
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giovane r inoceronte precede la madre e nel la seconda la segue. I l r inoceronte è un 
vero maestro nel l ' a r te d i nuotare , tu t tav ia r imane quasi sempre al la superficie del
l 'acqua e non v i si tu f fa che i n caso d i bisogno. A d ogni m o d o d ivers i viaggiatori 
accertano d i aver osservato che nei pan tan i e ne i f i u m i esso scende f ino a l fondo 
per staccare col suo corno le rad ic i delle piante acquatiche che r i p o r t a a galla per 
divorarsele i n pace. 

F r a i sensi dei r i n o c e r o n t i p r imeggia l ' u d i t o ; a questo t i en d ie t ro l 'odorato, i l 
quale è seguito a sua vol ta da l tat to. La vista è pochissimo sv i luppata . L ' u d i t o deve 
essere f in i s s imo p e r c h è l ' an imale percepisce i l p i ù l ieve f rusc io a g rand i distanze. 
Ma i l gusto non è neppure ot tuso; io stesso osservai p i ù vol te che g l i i n d i v i d u i tenuti 
i n s c h i a v i t ù sono gh io t t i dello zucchero e lo d ivorano con vera a v i d i t à . L a voce del 
r inoceronte consiste i n u n cupo grugni to che nel la col lera si t r a s f o r m a i n uno sbuffo 
tonante. Questo sbuffo si deve intendere spesso nel la v i ta l ibera p o i c h é i l rinoceronte 
va i n collera colla massima fac i l i tà e l ' ind i f fe renza che manifesta verso tu t to ciò che 
non si mangia si p u ò t ras formare faci lmente i n un sent imento con t ra r io . Sir Stamford 
Raffles o s s e r v ò che i l r inoceronte Wara prendeva la fuga d inanz i ad u n solo cane 
ed a l t r i v iaggia tor i lo v idero fuggire a precipiz io appena aveva f iu ta to l ' u o m o ; ma 
spesso questo contegno cambia se l ' an imale viene i r r i t a t o . A l l o r a non bada n è al 
numero n è alle a r m i dei suoi nemic i e si precipi ta ciecamente e i n l inea ret ta sul
l 'oggetto del suo fu ro r e . Pare che non osservi affat to se una schiera d i gente armata 
g l i si affaccia o se l 'avversar io suo è perfet tamente i n e r m e e senza impor tanza . I l 
color rosso g l i è ant ipat ico come al t o r o ; i n f a t t i lo si v ide spesso aggredire uomin i 
vest i t i d i co lo r i vistosi che non g l i avevano fat to nu l l a . Per fo r tuna non è molto 
d i f f i c i l e sfuggire alle insidie d i u n r inoceronte i n f u r i a t o . I l cacciatore esperto lo lascia 
avvic inare f i no alla distanza d i 10-15 passi, p o i spicca un salto d i fianco; l 'animale 
f u r i b o n d o g l i passa d inanzi , perde la traccia che seguiva e con t inua a precipitarsi 
al lo innanz i per sfogare la sua rabbia sopra u n a l t ro oggetto affa t to innocente. 

La grande i r r i t ab i l i t à dei r i noce ron t i maschera i l vero carat tere della lo ro indole 
intel le t tuale e compl ica d i m o l t o i l g iudiz io che si p u ò fare i n t o r n o alla lo ro in te l l i 
genza. Malgrado tut te le osservazioni fatte fino ad oggi , la v i t a l ibe ra d i questi animali 
è ancora pochissimo conosciuta, per cui nessuno è i n grado d i g iudicare le lo ro a t t i 
t u d i n i in te l le t tua l i e m o r a l i ; i n f a t t i g l i u o m i n i che incon t ra rono sul la lo ro strada i 
r inoce ron t i non ebbero mol t a occasione d i osservarne i l contegno, m a si l imi ta rono 
ad aggredi r l i o a sfuggirne le insidie . A d ogn i modo la scatola craniana poco sv i 
luppata e la piccola mole del cervello d imos t rano che i l r inoceron te non p u ò avere 
un grande svi luppo inte l le t tuale ; pare i no l t r e che la sua lentezza fisica confermi 
questo tardo svi luppo de l l ' i n te l l e t to ; m a possiamo d o m a n d a r c i quale d i queste due 
cose sia la causa e quale la conseguenza. I r i noce ron t i t enu t i i n s c h i a v i t ù non d à n n o 
p rova d i soverchie do t i in t e l l e t tua l i m a non sono neppure cos ì s tup id i come mol t i 
a l t r i a n i m a l i che appartengono alla medesima classe, qua l i sarebbero per esempio 
i mar sup ia l i e g ran parte dei ros icant i . I n f a t t i essi impa rano a conoscere i l o ro guar
d ian i assai p r i m a dei rosicant i , si adattano alle nuove cond iz ion i della l o ro v i ta , cosi 
diversa da quel la che menavano i n l i b e r t à e to l le rano le cure de l l ' uomo, i l quale l i 
addomestica senza t roppa d i f f ico l tà . Probabi lmente essi darebbero mol t e a l t re prove 
della lo ro intel l igenza se l ' uomo si desse la pena d i occuparsene, cercando d i r isve
gl iarne l ' in te l le t to invece d i provvedere sol tanto ai l o r o b i sogni p i ù ma te r i a l i e di 
abbandonar l i senz'altro alle l o r o p rop r i e forze . 
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F i n o r a n o n a b b i a m o nessun ragguagl io esatto i n t o r n o al la r i p r o d u z i o n e de i r i n o 
ceron t i . Pare che nel la specie i nd i ana l ' accoppiamento s i c o m p i a ne i mes i d i n o v e m b r e 
e d i c e m b r e e i l pa r to avvenga i n ap r i l e o i n maggio . I l pe r i odo de l la g rav idanza è d i 
17-18 mes i . G l i accopp iament i sono precedut i da g rav i s s ime lo t t e comba t tu t e f r a 
I maschi i n f u r i a t i . I n f a t t i Andersson v i d e q u a t t r o r i n o c e r o n t i masch i i m p e g n a t i nel la 
lotta p i ù f u r i b o n d a , ne uccise due e r i conobbe che erano coper t i d i fe r i te e che g l i 
a l t r i n o n l i avevano lasciat i mang ia r e a suff ic ienza . I l r i noce ron te par tor isce u n solo 
figlio i l quale è u n an ima le piccolo e tozzo, grosso come u n maia le semi -adu l to e 

nasce cog l i occhi ape r t i . L a sua pelle rossiccia è ancora p r i v a d i pieghe, m a esiste 
già i l r u d i m e n t o de l co rno . 

Le nostre c o g n i z i o n i i n t o r n o ai p r i m i g i o r n i del la v i t a del r inoceron te neonato 
vennero a lquanto accresciute i n quest i u l t i m i t e m p i per u n caso f o r t u i t o . I l g io rno 
7 dicembre 1872 , r i fe r i sce i l Ba r t l e t t , a r r i v ò a L o n d r a una f e m m i n a d i r inoceron te 
Badak proven ien te da S ingapur . E ra stata ca t tura ta 7 mes i p r i m a , e, a detta de i cac
ciatori , s i era accoppiata da poco t e m p o . I l g i o r n o de l suo a r r i v o , verso le 7 d i sera, 
con sua grande m e r a v i g l i a , i l gua rd iano intese u n leggiero squ i t t i r e provenien te dal la 

gabbia de l r inoce ron te . Osservando l ' an ima le , egli si accorse che aveva p a r t o r i t o u n 
piccino e stava tag l iando coi dent i i l cordone ombel ica le col quale esso era ancora 
unito a l suo co rpo . D ' a l lo ra i n p o i la bes t ia , p r i m a i n d o m a b i l e e fur iosa , d ivenne 
mansueta e t r a n q u i l l a , pe rmise pe r f ino a l guard iano d i en t rare nel la sua gabbia, d i 
mungerla e d i at taccarle i l p icc ino a l l a m a m m e l l a . A l l o r c h é i l Ba r t l e t t a n d ò a bordo 
i l mat t ino seguente, t u t t i erano occupa t i a sbarcare la f e m m i n a e i l neonato. Secondo 
il suo consigl io , la m a d r e venne separata dal p icc ino per i m p e d i r e che lo schiacciasse 
o lo ferisse cadendogl i addosso i n qualche m o v i m e n t o t roppo brusco della gabbia i n 
cui era r inch iusa . Ma, appena la pesante gabbia d i t r a spor to f u caricata fel icemente 
sul carro, la m a d r e d ivenne cos ì i nqu ie t a che si dovette r e s t i t u i r l e i l figlio. Anche i l 
guardiano e n t r ò ne l l a gabbia e v i r imase duran te i l t r ag i t t o , abbastanza lungo , neces
sario per recars i da i docks fino al le stalle de l negoziante, p r o p r i e t a r i o della bestia. 
Quivi g i u n t i c i vo l l e u n certo t e m p o per scaricare la f e m m i n a e r i n c h i u d e r l a nella 
sua s ta l la ; f r a t t a n t o i l p icc ino venne t raspor ta to ne l magazzino dove g l i f u concesso 
di sollazzarsi ne l la debi ta m i s u r a . 

Appena la m a d r e f u accasata per bene, le venne res t i tu i to i l figlio. Esso i n c o m i n c i ò 
subito a succhiare i l la t te m a t e r n o , q u i n d i , lasciando la madre , si diresse verso u n 
cantuccio oscuro e si a d a g i ò ne l l ' a t t egg iamento cara t ter is t ico d i m o l t i r u m i n a n t i che 
le m a d r i tengono nascosti finché siano i n grado d i andare i n cerca del c ibo. I l Bart le t t 
fu m o l t o m e r a v i g l i a t o del la grande mansue tud ine del la m a d r e . Mentre p r i m a della 
nascita del p icc ino era sempre p r o n t a ad aggredire i l suo guard iano o ch iunque a l t ro 
le si avvicinasse, adesso pe rme t t eva a t u t t i d i ent rare nel la sua stal la e d i munger l a 
come se fosse stata la vacca p i ù domest ica del m o n d o ; p i ù t a r d i t o l l e r ò le carezze d i 
tut t i g l i estranei c o l l ' i n d i f ì e r e n z a abi tuale de i q u a d r u p e d i che v i v o n o nei g i a r d i n i zoo
logici e sono g i à avvezzi alle m o i n e dei l o r o v i s i t a t o r i . Secondo i l Bar t le t t la povera 
bestia si sarebbe t rova t a i n una specie d i assenza in te l le t tua le o forse anche i n uno 
stato d i depressione m o l t o cons iderevole ; è p robabi le che i l cambiamento del suo 
contegno dipendesse da i g r a n d i r i g u a r d i che aveva pel figlio, p e r c h è to l lerava cer t i 
ma l t r a t t amen t i che n o n avrebbe soppor ta to p r i m a e che n o n s o p p o r t ò neppure p iù 
tardi . I l g iovane r inoce ron te Badak r i co rdava m o l t i s s i m o u n asinelio od u n porce l l ino 

affamato per la magrezza del corpo , l a lunghezza degl i a r t i e i l m o d o con cu i 



Ordine decimo: Perissodattili 

muoveva la grossa testa al lungata . 11 suo corno anter iore era g i à a l lo 2 c m . , quello 
posteriore non si vedeva ancora, ma i l suo punto d ' inserzione si accennava per mezzo 
d i uno spazio nudo ; i l corpo coperto da una pelle quasi nera era tu t to r ives t i to d i peli 
ne r i , co r t i e increspat i ; l 'orecchio era coperto d i fitti pel i tanto in te rnamente quanto 
esternamente, la punta della coda f o r n i t a d i pe l i disposti a guisa d i spazzola. Era al 
tu t to part icolare la s t ru t tu ra degli zoccoli i qua l i si t rovavano sotto la pianta del 
piede, mol le , e p e r c i ò costr ingevano l ' an imale a camminare appoggiandosi sulla parte 
anteriore ed esterna degli zoccoli medes imi . L ' an ima le era lungo 1 m e t r o ; l'altezza 
misurata dalla spalla ammontava a 60 c m . e i l peso a 25 K g . 

Disgraziatamente la povera bestia non visse a lungo. I l N o l i r i fer isce d ivers i rag
guagli che g l i erano stat i da t i dallo l lagenbeck i n to rno al l ieto avven imento . La madre 
accudiva con mol t a tenerezza i l p r o p r i o figlio, g l i porgeva le m a m m e l l e da sette a otto 
volte al g iorno e tre o qua t t ro vol te per not te ; esso crebbe e p r o s p e r ò m o l t o i n fretta, 
ma i l ma t t ino del 40 d icembre giaceva m o r t o nel la s ta l la ; è p robabi le che la madre 
lo avesse soffocato senza v o l e r l o , p o i c h é quando glielo por ta rono v ia f u cò l ta da un 
violento accesso d i dolore. 

Anche nei r inoceron t i che menano v i t a l ibe ra f u osservato che la madre manifesta 
sempre u n grande amore pel suo figliuolo, lo a l la t ta quasi due ann i e i n questo periodo 
d i tempo lo accudisce colla massima cura e lo difende valorosamente dai per ico l i . Non 
conosciamo i l t empo preciso che i l giovane r inoceronte r imane presso la madre; 
sono pure igno t i i r a p p o r t i che passano f r a padre e figlio. Nei p r i m i mesi della sua 
v i t a ques t 'u l t imo cresce con m o l t a r a p i d i t à . U n r inoceronte i l quale a l l ' e t à d i tre 
g i o r n i era al to 60 c m . e lungo m . 4,4, i n capo a u n mese era cresciuto d i 43 cm. in 
altezza e d i 45 c m . i n lunghezza. Al l ' e tà d i 43 mesi era g i à alto m . 4,2 e lungo m . 2; 
aveva una circonferenza d i m . 2 , 1 . Nei p r i m i mesi la pelle è d i color rossiccio-scuro ; 
p iù t a rd i acquista dei r if lessi b r u n i su fondo chiaro. Nelle specie che abbiamo descritto 
non si osserva la p i ù piccola traccia d i pieghe fino al 14° mese; m a p i ù t a r d i queste 
si f o r m a n o con mol ta r a p i d i t à per cui i n capo a pochi mesi n o n esiste p i ù alcuna dif
ferenza f r a i g iovani e g l i adu l t i . Del resto si r ich iedono a lmeno ot to ann i p r i m a che 
i l r inoceronte abbia acquistato una statura media ; dopo i l 4 3 ° a n n o - g l i individui 
t enu t i i n s c h i a v i t ù non aumentano p iù affat to nel la c irconferenza, nell 'al tezza e nella 
lunghezza del corpo. I I corno, cont inuando sempre ad aguzzarsi, si volge al l ' indietro. 
Mol t i r i noce ron t i e specialmente quel l i t enu t i i n s c h i a v i t ù hanno l ' ab i tud ine d i sfre
gare con esso tu t to ciò che incont rano sulla l o ro strada per cu i sovente lo riducono 
ad un piccolo r u d i m e n t o . I co rn i in t i e ramente t ronca t i r i t o r n a n o , m a spesso perdono 
la lo ro f o r m a o rd ina r ia , per cui non è possibile fondars i sul la l o r o configurazione per 
classificare le singole specie. 

Si raccontarono ant icamente mol te f r o t t o l e sulle amic iz ie e sulle in imic iz i e dei 
r i n o c e r o n t i . L 'e lefante sopratut to doveva essere l 'oggetto d i u n od io accanito per parte 
del r inoceronte cui soccombeva quasi sempre. Ma ta l i fiabe, p roven ien t i da Plinio e 
confermate da a l t r i s c r i t t o r i d i v iagg i , vennero sment i te a poco a poco. P u ò darsi che 
un r inoceronte i n f u r i a t o possa aggredire anche u n elefante ; m a , ad ogn i modo , questo 
è i n grado d i r i vo l t a r s i a l nemico o a lmeno d i d i fenders i e n o n si abbandona senza 
oppor re resistenza alle cornate del suo avversar io . Appa iono invece p i ù credibi l i e 
p r o b a b i l i le na r r az ion i delle amicizie strette dal r inoceron te con a l t r i an ima l i più 
deboli d i l u i . Andersson, Gordon , C u m m i n g ed a l t r i t r o v a r o n o quasi sempre sul r ino

ceronte b icorne e sul r inoceronte camuso u n uccello al l u t t o servizievole, la bufaga, 
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che l o accompagna fede lmente du ran t e i l g i o r n o e fa presso a l u i una specie d i ser
vizio d i gua rd i a , nu t r endos i de i parass i t i che l o t o r m e n t a n o ; p e r c i ò n o n s i a l lon tana 
mai da l r i n o c e r o n t e e i n generale r i m a n e posata su l suo co rpo . Questi uccel l i sono i 
m i g l i o r i a m i c i de l r i noce ron te e n o n t rascurano quasi m a i d i a v v e r t i r l o de i p e r i c o l i 
che lo minacc i ano . Essi t r o v a n o un 'adeguata r i compensa alle l o r o fa t iche p e r c h è 
l'ottuso m a m m i f e r o r iconosce beniss imo i benef iz i che ne r iceve e sopra tu t to la l i b e 
razione da i m o l e s t i inse t t i da c u i è c o s ì do lorosamente t o r m e n t a t o . N o n posso accer
tare ciò che d icono d i v e r s i osservator i , secondo c u i a l l ' avv i c ina r s i d e l l ' u o m o , le bufaghe 
darebbero una beccata ne l l ' o recch io de l l 'ospi te che forn i sce l o r o i l c ibo q u o t i d i a n o per 
avver t i r lo de i p e r i c o l o ; credo p iu t t o s to che l ' i n q u i e t u d i n e che esse sogl iono m a n i 
festare i n quest i casi bas t i per rendere i r i n o c e r o n t i p i ù v i g i l i ed a t t en t i . A d ogn i 
modo sappiamo senza a l cun d u b b i o che ce r t i uccel l i m o l t o p r u d e n t i sono conside

rati dagl i a l t r i a n i m a l i come sent inel le degne d i una grande considerazione. 
A U ' i n f u o r i d e l l ' u o m o i r i n o c e r o n t i n o n dovrebbero avere m o l t i n e m i c i . I l eon i e le 

t igr i l i scansano p e r c h è sanno che le l o r o f o r m i d a b i l i ungh ie sono t r o p p o debol i per 

ferire quel la pel le spessa come una corazza ; m a possono essere m o l t o per ico los i per 
gli i n d i v i d u i g i o v a n i separat i da l la m a d r e . I l r inoce ron te ha una grande paura degl i 
animali p i ù p i cco l i e l i t eme assai p i ù delle grosse fiere ; i t a fan i e le zanzare g l i 
hanno g iura to una guer ra fe roc iss ima e r iescono a moles t a r lo t e r r i b i l m e n t e senza che 
esso possa d i fenders i dal le l o r o ins id ie . L ' u o m o è dapper tu t to i l nemico p i ù pericoloso 
del r inoceronte . T u t t e le p o p o l a z i o n i che v i v o n o nel la sua pa t r ia lo inseguono accani
tamente e i caccia tor i europe i g l i d à n n o la caccia con vera passione. F u det to che la 
sua corazza fosse i m p e n e t r a b i l e a l le pal le ; invece è cer to che p u ò essere a t t r ave r 
sata da una lancia o da una f recc ia scagliata con v io lenza . I cacciator i i nd igen i cercano 
di insidiare i l r i noce ron te sot to ven to , m e n t r e d o r m e ; poscia g l i p iantano ne l corpo 
la loro lancia oppure g l i sparano addosso a b ruc iape lo appun tandog l i sul la pelle la 
bocca de l l ' a rma per dare a l la pa l l a t u t t a la sua fo rza . G l i Abissinesi adoperano a 
questo scopo ce r t i g i a v e l l o t t i co i q u a l i l a rde l l ano i l r i noce ron te piantandogl iene q u a l 
chevolta 50 o 60 ne l co rpo . Quando l ' an ima le pare i ndebo l i t o da l la pe rd i t a del sangue, 
uno dei caccia tor i p i ù t e m e r a r i g l i s i avv ic ina e cerca d i t ag l i a rg l i colla spada i l t e n 
dine d 'Achi l l e per f a r l o zoppicare e r ende r lo incapace d i oppor re una resistenza 
prolungata. I l Nach t iga l r i fe r i sce quan to g l i f u det to i n t o r n o al m o d o i n cu i si prat ica 
la caccia del r i noce ron te nel la par te i n f e r i o r e del W a d a i : « U n cacciatore i n sella sopra 
un buon des t r ie ro , ch i ama i n t o r n o a s è l ' a t tenzione de l l ' an imale , men t r e u n a l t ro cerca 
di conficcargli ne l co rpo u n a la rgh iss ima lancia , aguzza e lunga, p rocurando d i colp i re i l 
punto compreso f r a l ' a r t i co laz ione coxo- femora le e la coda. È questa una caccia m o l t o 
pericolosa che r i ch iede una grande forza un i t a ad una considerevole a b i l i t à . Ne l l ' i n te rno 
del paese, sulle r i v e del Batha , dove i l r inoce ron te è pure comuni s s imo , i cacciatori 
lo uccidono spesso conf iccandogl i ne l corpo , presso la colonna ver tebrale , una lancia 
affilata m e n t r e pe rcor re t r a n q u i l l a m e n t e u n o de i suoi so l i t i sent ier i . I n questi casi 
l 'uomo ha sempre cura d i a r r a m p i c a r s i sopra u n a lbero che costeggi la strada onde 
ferire da l l ' a l to la preda » . Nelle I nd i e la caccia del r inoce ron te si prat ica col l 'a iuto 
degli e lefant i i q u a l i p e r ò sono ta lvo l ta danneggia t i da l l o ro furen te avversario. 
« Appena i l r i noce ron te f u scovato » , diceva i l B o r r i , « p i o m b ò sui nemic i senza alcun 

t imore apparente , ques t i si disposero a destra e a s in i s t ra f o r m a n d o u n circolo che 
l 'animale a t t r a v e r s ò i n l inea re t t a p rec ip i t andos i con t ro i l governatore che m o n 
tava u n elefante . I l r i noce ron t e l o i n s e g u ì e t e n t ò d i f e r i r l o col suo corno, mentre 
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l 'elefante per parte sua si affannava per abbrancare col la proboscide i l r inoceronte 
aggressore. I l governatore, approf f i t t ando del momen to oppor tuno , g l i a s s e s t ò una palla 
ne l punto p iù delicato del suo corpo » . 

Gl i Europei ins idiano le specie afr icane cogl i stessi m e t o d i che adoperano nella 
caccia degli e lefant i : aspettano i l r inoceronte al l 'agguato men t re si reca all 'abbeve
ra to io ; cercano d i sorprender lo scivolando f r a i cespugli delle macchie o nell 'aperta 
campagna, q u i n d i g l i assestano una buona pal la nel la parte p i ù vu lne rab i l e del corpo. 
È chiaro che un animale conscio della p r o p r i a forza qua l è i l r inoceronte quando è 
inseguito da u n cacciatore a cavallo, oppure stret to d a l l ' i m m i n e n z a d i u n pericolo o 
to rmenta to da do lo r i fisici m o l t o acut i , debba r i v o l t a r s i m o l t o spesso cont ro i suoi 
avversar i . Andersson si t r o v ò parecchie vol te i n per icolo d i v i t a a cagione dei rinoce
r o n t i da l u i f e r i t i . Uno d i questi g l i si p r e c i p i t ò fur iosamente addosso, l o g e t t ò a terra, 
m a per f o r t u n a non p o t è co lp i r lo col suo corno, tu t t av ia lo t r a s c i n ò per u n b u o n tratto 
coi p ied i pos te r io r i . Gl i era appena passato d inanz i a l l o r c h é si r ivolse e t e n t ò un 
secondo attacco nel quale fece al suo nemico una grave fe r i ta a l la coscia. Fortunata
mente ciò b a s t ò per appagare la sua sete d i vendet ta : i n f a t t i n o n t a r d ò a recarsi in 
una macchia v ic ina per cui Andersson p o t è met te rs i i n salvo. Anche Gordon Cum-
m i n g racconta che u n r inoceronte , considerato da t u t t i come u n an imale pacifico, 
t rovandosi alle strette, g l i si a v v e n t ò cont ro colla massima f u r i a , met tendo a grave 
pericolo la sua v i t a . Parlando d i u n r inoceronte b icorne , aggiunge che p r i m a ancora 
d i averg l i fat to qualche sgarbo, l ' an imale i n f u r i a t o g l i f u sopra e lo insegui per qualche 
tempo in to rno ad u n arbusto. « Se fosse stato tanto svelto quanto era b r u t t o , i miei 
viaggi sarebbero stat i finiti per sempre. Debbo la m i a salvezza al la m i a grande agi
l i tà . Dopo d i a v e r m i fiutato per qualche t empo at traverso al cespuglio, m a n d ò ad 
u n t ra t to u n gr ido acuto, fece u n mezzo g i r o e m i l a sc iò padrone del campo ». 

Bai nes, Chapman, D r u m m o n d , Har r i s , Oswell ed a l t r i v i agg ia to r i ci forniscono una 
lunga serie d i na r raz ion i i n t o r n o a i g r a v i pe r i co l i che presenta la caccia del rinoce
ronte . Tut tav ia , se consider iamo che, da un cent inaio d ' ann i i n qua, ne l l 'Af r i ca mer i 
dionale questi a n i m a l i vennero uccisi a m i g l i a i a , dobb iamo p u r riconoscere che le 
poche sventure narrate da i cacciatori non hanno alcuna i m p o r t a n z a d i f ron te a questa 
immensa distruzione. Mol t i cacciatori uccisero 5, 6 e pe r f ino 8 r i n o c e r o n t i i n una sola 
g iornata d i caccia, senza che accadesse lo ro nu l l a d i grave. Così , per es., Har r i s rac
conta, che verso i l 4840 ment re si a l lontanava dalla sua carrozza, per cercare un 'ant i 
lope che aveva uccisa, percorrendo a cavallo la distanza d i c irca u n m i g l i o inglese 
i n c o n t r ò 22 r inoceron t i e ne uccise 5 senza dar l o ro la caccia ne l vero senso della 
parola e senza perder d 'occhio lo scopo della sua t ro t ta ta . G l i s c r i t t i dei cacciatori 
che con t r i bu i rono i n modo essenziale a scacciare i n pochi decenni i l r inoceronte da 
una gran parte della sua area d i d i f fus ione , contengono parecchie n a r r a z i o n i consimili 
e m o l t i f a t t i assai p iù g rav i d i questi . Da ciò r isul terebbe che la caccia del rinoceronte 
n o n è pericolosa per s è stessa, p o i c h é i r i noce ron t i sono a n i m a l i assai meno cattivi 
e fe roc i d i c iò che si potrebbe credere, considerando le descr iz ioni p i ù antiche dei cac
c ia to r i . A d ogn i m o d o è certo che m o l t i r i noce ron t i n o n aspettano l'aggressione del 
cacciatore, m a prendono subito l 'offensiva per p r o p r i o conto . I n f a t t i qualchevolta, 

gu ida t i da i fuoch i degli accampament i , appro f i t t ando d e l l ' o s c u r i t à della no t t e , si 
nascondono a poca distanza, tagl iano la strada alle carovane e s ' impadroniscono dei 
b u o i , o r ig inando p e r ò sempre magg io r paura che n o n d a n n i r e a l i , p o i c h é s i ritirano 
al p i ù presto dal campo d i bat tagl ia . È p robab i le che lo spavento faccia perder loro 
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quel p o ' d ' in te l l e t to d i cu i l i f o r n ì l a na tu r a e che p e r c i ò p r o c u r i n o d i f u g g i r e colla 
massima sol lec i tudine , dopo d i aver t e r ro r i zza to l ' i n t i e r a carovana. P u ò dars i che 
i v i agg ia to r i , t r av i sando le l o r o i n t e n z i o n i , cons ider ino come a l t re t tante aggressioni 
reali g l i a v v e n i m e n t i d i questo genere i qua l i forse si r i d u r r e b b e r o a n u l l a quando 
non suscitassero u n d isord ine generale ne l la carovana. 

I l Selous, cacciatore esperto e p r o f o n d o osservatore, a l ieno da l general izzare g l i 
avveniment i i so la t i , paragona coscienziosamente le va r i e specie e dice quan to segue 
in torno al la specie a f r i cana che gode d i peggior f a m a : « P u ò dars i che quest i a n i m a l i 
riescano per ico los i i n va r i e p a r t i del la l o r o area d i d i f f u s i o n e ; ad ogn i m o d o , laddove 
io ebbi occasione d i i n c o n t r a r l i , l i t r o v a i sempre i n n o c u i ; uno solo c e r c ò d i a g g r e d i r m i 
appena si accorse che g l i andavo i n c o n t r o con del le i n t enz ion i offensive. Era una 
femmina p iu t tos to vecchia: io con t inuavo ad avv i c ina rm e le a cavallo senza cambia r 
direzione; invece d i ind ie t reggiare la bestia si p r e c i p i t ò sbuf fando cont ro i l m i o cava l lo ; 
allora m i slanciai da u n lato. Non vog l io d i r e con questo che i l r inoceron te b icorne 
sia u n an imale piacevole, m a desidero a f f e rmare sempl icemente che esso non è cos ì 
i r r i tabi le , col ler ico e pericoloso come v o l l e r o f a r c i credere parecchi v iagg ia to r i . La 
specie a cui appar t iene ha acquistato o r a m a i una cat t iva fama e la c o n s e r v e r à per 
un pezzo. Per conto m i o uccis i p i ù d i 1 0 0 r i n o c e r o n t i i n 8 g i o r n i e posso accertare che 
la loro caccia è assai meno per icolosa d i que l la de i l e o n i , degl i e lefant i e dei b u f a l i ». 

Sebbene la caccia del r inoceron te present i le sue d i f f ico l tà , riesce assai p i ù d i f f i c i l e 
catturare qualche i n d i v i d u o v i v o . 11 r inoceron te W a r a , dice Hasskar l , è ins id ia to p r i n 
cipalmente pel suo corno che i Cinesi c o m p r a n o ad u n prezzo m o l t o elevato. Per 
catturarlo g l i i nd igen i scavano del le fosse p iu t tos to s tret te ne i sent ier i che suol pe rco r 
rere, v i conf iggono u n pa lo m o l t o aguzzo i l quale s ' inf i lza ne l corpo de l l ' an ima le che 
vi precipita e ne r i c o p r o n o accuratamente d i f rasche la par te super iore . I l r inoce ron te 
passando pel so l i to sentiero, cade nel la fossa, e anche quando n o n si ferisce, n o n è 
mai i n grado d i l i be r a r s i met tendos i i n salvo. G l i i n d i v i d u i a d u l t i vengono uccisi 
senz'altro p e r c h è non è possibi le t r a s p o r t a r l i v i v i ne i l u o g h i a b i t a t i ; invece i g i o v a n i , 
appena ca t tu ra t i , sono condo t t i ne l v i l l agg io o ne l la c i t t à p i ù v i c ina dove i l o ro p a d r o n i 
si propongono d i r i cavarne qualche p r o f i t t o . I g iovan i r i n o c e r o n t i b i c o r n i che c o m 
parivano i n A f r i c a sul nos t ro merca to d i a n i m a l i erano s ta t i ca t tu ra t i duran te i l 
periodo della r i p r o d u z i o n e ; i caccia tor i cercavano anz i tu t to d i scovare una madre 
accompagnata da l p icc ino , q u i n d i uccidevano la madre e s ' impadron ivano del giovane 
rinoceronte senza grande d i f f i co l t à . Qualchevol ta i l caso esercita anche q u i la sua parte 
favorevole. Così avvenne per esempio nel la caccia del p r i m o r inoceronte dal l 'orecchio 
irto. A lcun i u f f i c i a l i i q u a l i si t rovavano ne l la par te p i ù set tentr ionale del golfo del 
Bengala onde c a t t u r a r v i g l i e le fant i per l 'eserci to inglese, seppero dagl i i nd igen i che 
un r inoceronte si era arenato nel la sabbia m o b i l e d 'onde non r iusc iva p i ù a t r a r s i 
fuor i ; 200 u o m i n i , t i r a n d o l o con una lungh i ss ima corda erano r iusc i t i a t rascinar lo 
a terra e Io avevano legato i n mezzo a due a lbe r i dove esso most rava d i t rova r s i 
benissimo. Appena seppero questa no t i z i a H o o d e Wickes , accompagnat i da 16 ele
fanti, si recarono sul campo del la caccia per i m p a d r o n i r s i de l l ' an imale . G iun t i sul 

luogo t rova rono u n r i n o c e r o n t e d i sesso f e m m i n i l e lungo circa m . 2,0 e alto m . 1,3, 
fornito d i c o r n i ancora poco sv i luppa t i ; lo fecero legare, q u i n d i , collocandolo i n mezzo 
a due e le fan t i , lo condussero con grande fa t ica , m a con o t t i m o esito a Tschit tagong, 
Di là f u condot to a Calcutta e p iù t a r d i venne acquistato dal Gia rd ino Zoologico d i 

Londra al prezzo d i l i r e 3 1 , 2 5 0 . 
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Conviene ammet tere che i r i noce ron t i d 'ogni specie si possono ammansare e ad( 
mesticare più o meno faci lmente , malgrado la lo ro indole i r r i t a b i l e , p u r c h é siano t r 
ta t i bene. I l carattere predominante d i q u e l l i che vennero t raspor ta t i per mare < 
sempre una stupida indif ferenza che n o n diede m a i luogo ad una collera v io lenta , m 
grado i tenta t iv i p i ù acconci f a t t i appositamente per f a r l i andare i n f u r i a . È cosa m 
che g l i an ima l i i qua l i n o n si vedono i n t o r n o n u l l ' a l t r o che i l mare , manifestano u 
insol i ta doc i l i t à la quale probabi lmente dipende dal la l o ro temporanea debolezza. Ti 
tavia abbiamo ancora m o l t i a l t r i a rgoment i per r i t enere che i r i n o c e r o n t i t enu t i 
s c h i a v i t ù sono an ima l i doc i l i e mansuet i . H o r s f ì e l d vanta i l r inoceronte d i Suma 
come un animale a l t u t to pacif ico. U n i n d i v i d u o giovane si m o s t r ò sempre mansuet 
s i m o ; i n f a t t i si l a sc iò caricare sopra u n grosso car ro , n o n oppose alcuna resister 
in tu t to i l viaggio e c o n t i n u ò ad essere mansueto anche dopo che ebbe raggiunto i l s 
domic i l i o de f in i t i vo . Gl i avevano a l les t i to ne l cor t i le del castello d i Sura Kerta u 
bella d i m o r a , circondata da u n p ro fondo fosso largo alPincirca 1 m . ; q u i v i l 'anim; 
r imase parecchi ann i senza pensare a val icare la sua f r o n t i e r a . Pareva int ieramei 
soddisfatto della sua condizione e n o n andava m a i i n col lera , sebbene da pr incq 
venisse aizzato i n modo compassionevole p e r c h è la numerosa popolazione della cii 
cercava d i spassarsela a spese del povero abi ta tore della foresta. G l i venivano offe 
i n g r an copia r a m i e ramoscel l i d ' a lber i , piante r a m p i c a n t i d i va r ia sorta, foglie si 
culente, ecc., ma esso prefer iva a tu t to i l resto le banane; p e r c i ò , appena se ne acce 
sero, i suoi numeros i v i s i t a to r i ebbero cura che avesse sempre a p r o p r i a disposizio 
una g r à n d e q u a n t i t à del f r u t t o predi le t to . I l povero r inoceronte si lasciava toccare 
contemplare da tut te le pa r t i ; i suoi spet ta tor i p i ù audaci avevano pe r f ino i l corags 
d i m o n t a r g l i i n groppa. Aveva u n bisogno assoluto de l l ' acqua; se n o n era occups 
a mangia re o se non era d is turbato dal le v i s i t e , soleva sdraiars i i n buche profon 
che scavava da s é . 

I l Selous racconta u n caso s ingolar iss imo d i una assoluta fiducia dimostrata 
u n giovane r inoceronte b icorne . Un ma t t i no , recandosi al la caccia i n compagnia ( 
suo amico Vood , s ' i m b a t t è a l l ' i m p r o v v i s o i n u n grosso r inoceronte b icorne i l quale 
ne stava t r anqu i l l amente a l l ' o m b r a d i u n fìtto boschetto. I n o s t r i cacciatori g l i scaric 
rono addosso i lo ro f u c i l i . L ' an ima le , gravemente fe r i to , f u g g ì a prec ip iz io ; allora n 
t a rdarono a riconoscere che si t r a t t ava d i una f e m m i n a adul ta seguita da u n picei 
d i poch i g i o r n i che stentava a tenerle d i e t ro . Questo, vo l t andos i improvv i samen 
s t r i s c i ò sotto i l cavallo del W o o d , men t r e i l Selous dava i l colpo d i grazia alla madi 
« Quando r i t o r n a i presso i l m i o amico », cont inua i l Selous, « v i d i che se ne sta 
seduto a l l ' o m b r a d i u n albero e accanto al suo cavallo scorsi subi to i l piccolo r ia 
ceroide che non d imos t rava nessuna paura . L ' interessante an ima le n o n era più gros 
d i u n maia le semi-adul to , e si lasciava accarezzare da t u t t i senza oppor re alcuna re 
stenza. Con m i a grande merav ig l i a m i accorsi che sudava m o l t i s s i m o i n tu t to i l dor 
c iò che n o n m i accadde m a i d i osservare ne i r i n o c e r o n t i a d u l t i . Siccome i l pove 
or fane l lo seguiva i l cavallo del W o o d come se fosse stata sua madre , decidemmo 
t raspor ta r lo fino alla carrozza che si t r ovava a l la distanza d i c irca 6 m i g l i a ing l 

onde poter lo al levare. S a l i m m o a cavallo e i n c o m i n c i a m m o a cor re re ; la pove 
bes t io l ina cor reva con no i come avrebbe f a t to u n cane. I I sole m o l t o caldo la mo! 
stava a l q u a n t o ; i n f a t t i , appena t r o v a m m o u n cespuglio ombroso si f e r m ò ; m a quan 
ci v ide a l lontanare d i circa 3 0 passi, t o r n ò a r i n c o r r e r c i scodinzolando con un allea 

squ i t t i r e . F ina lmen te r agg iungemmo la carrozza, m a p u r t r o p p o i l nos t ro prigionie 
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m u t ò a f fa t to d i contegno e n o n t a r d ò a d iven ta re u n vero d iavole t to che si p r e c i p i 
tava f u r i o s a m e n t e su t u t t o e su t u t t i . A t t r i b u i m m o questo camb iamen to a i l a t r a t i dei 
cani, a l la confus ione che regnava nel la carrozza, ag l i o d o r i forse sgradevol i pel suo 
olfatto e ad a l t r e cause p r o b a b i l m e n t e ignote . D o v e m m o legarlo passandogli una 
cinghia i n t o r n o a l col lo e a l le spalle, m a a l lo ra a n d ò i n col lera e i n c o m i n c i ò a sbat
tersi da tu t te le p a r t i , u r t ando i l naso con t ro le m i e g inocchia . L o l egammo ad una 
ruota della carrozza e parve ca lmar s i , agi tandosi sol tanto quando i cani o g l i i nd igen i 

che ci accompagnavano cercavano d i a v v i c i n a r g l i s i . Come avevo preveduto , non a c c e t t ò 
nessuno dei c i b i che g l i vennero o f f e r t i ; p r o b a b i l m e n t e avrebbe g rad i to vo l en t i e r i i l 
latte, ma ci era imposs ib i l e p rocu ra rg l i ene n o n avendo nessuna vacca. Siccome t u t t i 
i tentat ivi f a t t i per i n d u r l o a mang ia re f u r o n o v a n i , p iu t tos to d i abbandonar lo n e l 
l'aperta campagna i n preda a i l eon i o al le iene, c redet t i p i ù conveniente d i uccider lo 
con una fuc i la ta ne l la testa » . 

I r i noce ron t i t e n u t i i n s c h i a v i t ù ne i n o s t r i g i a r d i n i zoo log ic i sono quasi t u t t i m a n 
sueti e domes t ic i , si lasciano toccare e spingere qua e l à senza manifes tare sen t imen t i 
osti l i ; co l l ' andar del t empo s i a f fez ionano m o l t o a l guard iano che si occupa p i ù p a r t i 
colarmente d i l o r o . Si conosce sol tanto u n caso d i u n r inoce ron te , i l quale, essendo 
forse stato i r r i t a t o , a g g r e d ì e uccise due persone. I l r inoceron te i nd i ano del Gia rd ino 
Zoologico d i Anver sa era cos ì mansueto da pe rmet te re a l Kre tschmer , disegnatore d i 
molte inc i s ion i d i quest 'Opera, d i en t rare ne l la sua gabbia onde fa rne i l r i t r a t t o da 
tutte le p a r t i . Una coppia d i r i n o c e r o n t i i n d i a n i tenuta i n s c h i a v i t ù ne l G ia rd ino Zoo
logico d i Be r l i no era ugua lmente mansueta e d i u m o r e uguale ; invece u n r inoce ron te 
bicorne appartenente a l lo stesso s t ab i l imen to si m o s t r ò sempre cocciuto e m a l i g n o . 
Mentre, quando faceva be l t e m p o , i due p r i m i si recavano sempre nel la par te esterna 
della lo ro stal la e r i m a n e v a n o lunghe ore t u f f a t i ne l la vasca annessa, n o n era poss i 
bile indur re i l l o r o cocciuto compagno ad i m i t a r n e l ' esempio , per cu i bisognava spruz
zargli addosso t u t t i i g i o r n i una certa q u a n t i t à d 'acqua. Nessuno dei gua rd i an i osava 
entrare nella sua stal la , nessuno aveva i l coraggio d i toccar lo p e r c h è esso si r i vo l t ava 
all'istante con t ro t u t t i e minacc iava p e r f i n o i l suo f ido guard iano . N o n è i l caso d i 
ammansare col la fo rza i r i n o c e r o n t i cos ì cocc iu t i , p e r c h è la l o ro indo le testarda e 
caparbia v ince qua lunque t en t a t i vo . I n quest i casi le buone parole , le preghiere e le 
ghiottonerie fo rn i scono sempre dei r i s u l t a t i assai m i g l i o r i d i que l l i che si possono o t te 
nere colla f rus t a la quale costituisce p e r ò sempre uno s t r u m e n t o necessario n e l l ' e d u 

cazione degli a n i m a l i , compresa quel la de i r i n o c e r o n t i . 
La v i ta dei r i n o c e r o n t i t enu t i i n s c h i a v i t ù scorre t r a n q u i l l a ed u n i f o r m e . Come 

accade in l i b e r t à , essi n o n sono bene svegl i che a l m a t t i n o per t empo , ai la sera e i n 
una parte della n o t t e : a l l o ra sv i luppano la v i v a c i t à permessa dal lo spazio che v ien 
loro concesso. Passano i l pomer igg io d o r m e n d o , dopo d i aver preso un bagno, quando 
possono fa r lo . Per d o r m i r e si cor icano sul ven t re colle gambe r ipiegate , oppure sul 
fianco; si avvo l to l ano v o l o n t i e r i ne l la sabbia, met tendo i n m o v i m e n t o i l lo ro corpo 
tozzo e pesante con m a g g i o r f ac i l i t à d i c iò che si potrebbe credere. Mentre do rmono 
posano a t e r ra la testa e i l co l lo m o l t o p r o t r a t t i ; tengono g l i occhi chius i , ma c o n t i 
nuano a m u o v e r e g l i o recchi duran te i l r iposo p i ù assolu to ; quando fanno i l bagno 
rimangono parecchie ore ne l l ' a cqua ; se questa è abbastanza p ro fonda v i si tuf fano 
fino al cu lmine de l dorso , a l lungano la lesta e ch iudono g l i occhi . I r inoce ron t i hanno 
un bisogno assoluto d i bagnars i o a lmeno d i i n u m i d i r s i la grossa pe l l e ; in fa t t i que l l i 

che non possono o n o n v o g l i o n o fare g i o r n a l m e n t e i l bagno, vengono bagnati t u t t i i 
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g i o r n i per mezzo d i una s i r i nga ; per t u t to i l t empo i n cui i l l o ro guard iano maneggia 
la s i r inga stanno v ic ino al grat iccio della gabbia, s i vo l t ano da tut te le p a r t i , s i cori
cano sul dorso, si avvol to lano sul suolo bagnato, d imos t rando i n v a r i m o d i la loro 
somma contentezza, e durante questa operazione n o n sono m a i d i ca t t ivo umore . Pre
feriscono l 'acqua t iepida al la f r e d d a ; tu t t av ia fanno ancora i l bagno alla temperatura 
d i 14 g rad i tanto ne l l ' a r i a quanto nel l 'acqua senza dar segno d i nessun malessere. 
Sebbene sappiano dist inguere beniss imo i l cibo m i g l i o r e da que l lo p i ù cat t ivo, non 
d à n n o mol ta impor tanza alla q u a l i t à dei l o ro a l i m e n t i ; t u t t av ia hanno bisogno di 
mangiare copiosamente; consumano a l l ' i nc i r ca 20 K g . d i fieno, 3 Kg . d i avena o di 
qualche a l t ro cereale e 15 K g . d i rape al g io rno . Le frasche e i l t r i f o g l i o secco sono 
vere ghio t toner ie per t u t t i i r i n o c e r o n t i ; i l pane bianco e lo zucchero accarezzano 
lo ro i l palato i n m o d o piacevolissimo ; tu t t av ia essi n o n disdegnano neppure la paglia 
e le erbe pa lus t r i . Quando sono accudi t i i n modo con fo rme ai l o ro b isogni vivono a 
lungo anche nei nos t r i c l i m i : si conoscono v a r i esempi d i r i n o c e r o n t i che vissero 20, 
30 e nelle Ind ie per f ino 45 ann i i n s c h i a v i t ù , per cu i s i p u ò ammet te re che nella 
v i t a l ibera essi possano raggiungere l ' e t à d i 80 e anche d i 100 a n n i . 

Da quanto m i r i su l ta nessuno ebbe finora i l piacere d i fa r r i p r o d u r r e i r inoceronti 
tenut i i n s c h i a v i t ù : t u t t av i a secondo me n o n c ' è dubb io che c iò si possa ottenere. 
F inora poch i g i a r d i n i zoologic i r iu sc i rono a possedere una coppia d i r inoce ron t i della 
stessa specie e quando l 'ebbero, mancavano le cond iz ion i necessarie per i n d u r r e i grossi 
a n i m a l i ad accoppiarsi . 

L ' u t i l e che si r icava da l r inoceronte compensa quasi i n t i e ramen te i danni che 
esso arreca durante la sua v i t a i n l i b e r t à . Esso n o n è to l le ra to nelle regioni in 
cu i fiorisce l ' agr ico l tura , essendo creato esclusivamente per v ivere nel la campagna 
incol ta . Quando è m o r t o i l suo corpo viene ut i l izzato quasi t u t t o . I l sangue ed i l 
corno sono t enu t i i n g ran pregio per le l o r o misteriose v i r t ù . Nelle case dei grandi 
s ignor i d 'Oriente si vedono sempre diverse coppe e b i cch ie r i t o r n i t i e f a t t i col corno del 
r inoceronte . Secondo g l i Or ien ta l i questi vasi avrebbero la p r o p r i e t à d i far boll i re i l 
l i qu ido che v i si met te , p u r c h é v i si unisca qualche sostanza velenosa. P e r c i ò tutti 
credono d i avere u n mezzo sicuro per d i fenders i da qualunque avvelenamento. I Turchi 
delle classi p i ù elevate sogliono por ta r seco dapper tu t to una chicchera d i corno d i r ino
ceronte che fanno r i e m p i r e d i caf fè nei casi d u b b i . N o n d i rado avviene che un 
turco , facendo visi ta ad u n suo co r re l ig iona r io d i cu i non si fidi t r oppo , fa riempire 
dal suo schiavo, i n presenza del l 'ospi te , la sua tazza d i corno col caf fè che si suole 
o f f r i r e ad ogni v is i ta tore qua l pegno d i benevolenza. Pare che i l padrone d i casa 
accetti questa usanza senza aversela a male . I l corno de l r inoce ron te è pure adoperato 
m o l t o spesso per fare le i m p u g n a t u r e delle sciabole p i ù preziose. Quando è scelto 
e l isciato bene, acquista u n bel l i ss imo colore, g ia l lo - ross icc io-ch ia ro che viene consi
derato con ragione come u n o rnamen to speciale d e l l ' a r m a . Colla pelle del rinoce
ronte g l i i nd igen i fabbr icano scudi , corazze, s tovigl ie ed a l t r i u t e n s i l i ; ne mangiano 
vo len t i e r i la carne e tengono i n g ran conto i l grasso ; invece g l i Europe i disdegnano 
l 'uno e l ' a l t r a . I l grasso viene pure adoperato i n d ive r s i l uogh i *ome unguen to ; i l midollo 
deile ossa è considerato da m o l t i i nd igen i come u n f a rmaco potente . 
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G l i a r i d i e d i r u p a t i m o n t i d e l l ' A f r i c a e de l l 'As ia occidentale presentano spesso una 
vi ta an ima t i s s ima . Cer t i a n i m a l i grossi come c o n i g l i che si godono t r a n q u i l l a m e n t e 
i l sole sopra u n masso d i rocc ie , spaventa t i da l la presenza d i u n u o m o , balzano 
velocemente sul le pa re t i rocciose, scompaiono i n uno degl i i n n u m e r e v o l i crepacci 
delle roccie e d i l à guardano coll 'espressione p i ù m e r a v i g l i a t a del m o n d o l ' i n so l i to 
spettacolo che si presenta per la p r i m a vo l ta a l l a l o r o v is ta . Questi a n i m a l i sono g l i 
I R A C I , i p i ù p i cco l i e i p i ù leggiadr i f r a t u t t i i pe r i s soda t t i l i v i v e n t i . 

I na tura l i s t i sono ancora m o l t o d i scord i i n t o r n o al la posizione sistematica d i quest i 
leggiadri a b i t a t o r i del le roccie ne l l a classe d i a n i m a l i a cui appar tengono. Fondandos i sul 
loro aspetto esterno e sul l o r o m o d o d i v ive re , i l Pallas l i c o n s i d e r ò come tan t i ros icant i ; 

Oken credette o p p o r t u n o d i c lass i f icar l i come a n i m a l i m o l t o a f f i n i ai m a r s u p i a l i ; Cuvier 

Scheletro dell'Irace (Dal Museo anatomico di Berlino). 

invece l i a n n o v e r ò f r a i m u l t u n g u l i . I n quest i u l t i m i t e m p i , seguendo l 'esempio d i 
Huxley, m o l t i n a t u r a l i s t i contendono l o r o anche questo posto, e l i considerano come i 
rappresentanti d i u n o rd ine pa r t i co la re . Per conto nos t ro , n o n sap remmo d i re se a 
torto o a ragione, l i u n i r e m o a l l ' o rd ine de i per i ssoda t t i l i . G l i i r a c i costi tuiscono una 
sola f amig l i a . 

Gl i I R A C I D I ( H Y R A C I D A E ) s i d i s t inguono pei cara t te r i seguenti : corpo a l lungato e 
ci l indrico, testa r e l a t ivamen te grossa e tozza, acumina ta an t e r io rmen te e t a lo ra mo l to 
assottigliata ai l a t i , l abb ro super iore fesso, cu rva nasale elegante, occhio piccolo m a 
sporgente, orecchio cor to , l a rgo , r o t o n d o e quasi nascosto ne l pelame, col lo corto e 
tozzo, coda rappresentata da u n r u d i m e n t o appena v i s ib i l e ; le gambe hanno un'altezza 
media e sono p iu t tos to debo l i , i p i ed i m o l t o de l ica t i si a l lungano alquanto : an te
r iormente sono d i v i s i i n qua t t ro e pos te r io rmen te i n t r e d i ta r i u n i t e da pelle fino 
a l l 'u l t ima ar t icolaz ione ; tu t te queste d i t a sono p rovvedu te d i unghie piat te , foggiate a 
zoccolo, ad eccezione del d i t o poster iore i n t e r n o i l quale è c i rcondato da un 'unghia 
che ha la f o r m a d i u n a r t i g l i o ; le p iante dei p i ed i , nude, presentano divers i cusci
netti cal losi , m o l t o flessibili e separat i da p ro fonde fessure. U n pelo m o r b i d o e fitto, 
composto esclusivamente d i setole, r i copre i l co rpo e g l i a r t i ; queste setole sono o n d u 

late alla radice e p e r c i ò sost i tuiscono la lanet ta mancante . 
Riguardo a l la s t r u t t u r a i n t e r n a conviene osservare quanto segue. I l cranio si assot

tiglia a lquanto a l l ' i n n a n z i ed è p ia t to s u p e r i o r m e n t e ; l 'arcata z igomatica è cost i tui ta 

dall 'osso z igomat ico d i cu i l ' a p o f i s i che scorre super io rmente si collega coli 'osso 
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f ron ta le per modo che la c a v i t à t empora le è sempre separata dal la c a v i t à o rb i t a i 
per mezzo d i u n ponte osseo quasi completo ; le ossa nasal i , r ip iegate lungo i l m a r g i n 
esterno, sono a contatto coll 'osso pa la t ino e col mascellare super iore tanto superior 
mente quanto pos t e r io rmen te ; i masce l la r i i n f e r i o r i sono in t i e ramente saldat i n( 
mezzo e si a l largano m o l t o pos ter iormente . La colonna ver tebra le contiene 21 o 2 ( 

vertebre fo rn i t e d i costole, 8 o 9 ver tebre l o m b a r i , 5-7 ver tebre sacrali e 5 -10 ver 
tebre caudal i , o l t re alle ver tebre ce rv ica l i . Le al t re ossa sono a l lunga te ; i l cubi to e i 
perone m o l t o sv i luppat i e separati da l r ad io e dal la t i b i a . L a denta tura è assai caratte 
r is t ica . Gl i i nc i s iv i la tera l i cadono per cui ne r i m a n g o n o sol tanto due separati da u n 
lacuna, tanto nel la mascella superiore quanto nel la i n f e r i o r e ; q u e l l i della mascella supe 
r i o r e hanno t re sp igo l i , sono arcua t i a semici rcolo e m o l t o a f f i l a t i a l la pun ta i n seguiti 
al l 'uso con t inuo ; invece que l l i della mascella in fe r io re sono d i r i t t i e inser t i , quas 
or izzonta lmente , i n a lveo l i che si estendono m o l t o a l l ' i n d i e t r o ; i c an in i mancam 
affat to , p e r c i ò g l i i nc i s iv i sono d iv i s i da i m o l a r i per mezzo d i una lacuna ; i molar 
sono i n n u m e r o d i 7 per p a r t e ; essi crescono d i grossezza dal lo i n n a n z i al lo indietro 
i p r i m i 4 sono p r e m o l a r i e g l i a l t r i 3 sono v e r i m o l a r i . Anche le pa r t i m o l l i mer i tano d 
essere considerate. Lo stomaco è diviso i n due p a r t i da u n setto m e d i a n o ; l'intestin< 
crasso, da p r i n c i p i o m o l t o sot t i le , si al larga verso i l mezzo della sua lunghezza dovi 
presenta da ogn i parte una breve appendice appun t i t a ; i l fegato f o r n i t o d i parecch 
l o b i n o n ha c is t i fe l lea ; l 'u te ro è b i c o r n e ; i tes t icol i g iac iono ne l l ' i n t e rno del corpo 
subi to d ie t ro i r e n i . 

G l i i rac i erano g ià conosciut i fin dai t e m p i p i ù an t i ch i . La specie che v ive ne l l j 
Soria e nel la Palestina f u designata da p r i n c i p i o col nome b i b l i c o d i « Saphan » ch( 
Lu te ro t raduce con quel lo d i « conig l io ». La Scr i t tura dice che i l Saphan mena vite 
sociale, d i m o r a f r a le roccie e si d is t ingue per la sua grande debolezza, largamenti 
compensata da un'astuzia assai considerevole : « Le alte m o n t a g n e sono l 'asilo de 
camoscio e i crepacci delle roccie quel lo del conigl io » . — « I l debole popolo dei conigl 
stabilisce la sua d i m o r a f r a le roccie ». Mosè colloca i « Saphan » f r a i r u m i n a n t i coi 
d i ta divise che n o n debbono essere mang ia t i dagli Ebre i e questa è appunto la ragioni 
per cui g l i Abissinesi c r i s t i an i e maomet t an i non mangiano neppur oggi la carne degl 
i r ac i . I n a l t r i l uogh i e specialmente nel la par te se t tentr ionale de l l 'Arab ia , i Beduin 
n o n disprezzano per nu l l a questa cacciagione e perseguitano accanitamente g l i iraci 
I n Soria essi vengono ch iamat i t u t to ra R H A N E M I S R A E L , vale a d i re « pecore degli Israe 
l i t i » . G l i A r a b i l i ch iamano W A B B R ; i monaci greci del Sinai d à n n o lo ro i l nomi 
d i C H O E R O G R Y L L I O N ; a Dongola p rendono i l nome d i K E K A O K O K O e i n Abissini! 
quel lo d i A S C H K O K O . Gl i i r ac i si debbono considerare quasi t u t t i come a n i m a l i propr 
dei desert i e delle steppe montuose . Le lo ro specie senza d u b b i o diverse le uni 
dalle a l t re , m a d i f f i c i l i da classificare, ab i tano tu t te le mon tagne del la Soria, dell? 
Palestina, de l l 'Arab i a e p robab i lmen te anche del la Persia, t u t t i i paesi del N i l o , l 'Af r i c i 
or ienta le , occidentale e mer id iona le e p i ù pa r t i co la rmente t u t t a la zona de l l ' a l ta m o n 
tagna compresa f r a 2000 e 3 0 0 0 m . su l l i v e l l o de l mare , m a popolano pure i coni i 
le c ime isolate che s ' innalzano i n mezzo alle p ianure e d à n n o una i m p r o n t a al tutte 

carat ter is t ica alla fauna della parte se t ten t r iona le -or ien ta le d e l l ' A f r i c a . 
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Aschkoko (Hyrax abyssinicus). l / i della grandezza naturale. 

Volendo descrivere g l i i r a c i , p o t r e m o scegliere ind i f fe ren temente una delle specie 
conosciute finora, p e r c h è si r assomig l iano tu t te m o l t i s s i m o nel m o d o d i v ive re , meno 
alcune poche che menano v i t a a rborea . Siccome nel la m i a u l t i m a escursione d i caccia 
in Abissinia ebb i occasione d i conoscere 1 ' A S C H K O K O ( H Y R A X A B Y S S I N I C U S ) , g l i d a r ò 
la preferenza e lo d e s c r i v e r ò ne l m i g l i o r m o d o che m i s a r à possibile. La lunghezza 
dell 'animale v a r i a f r a 25 e 3 0 c m . ; i l pe lame si compone d i pel i p iu t tos to l u n g h i , 
ondulati a l la radice, fini e d i r i t t i ne l r i m a n e n t e del la l o r o lunghezza; questi pe l i sono 
bruno-gr igi a l la base, g r i g i o - f u l v i ne l mezzo e b r u n o - s c u r i nel la par te che precede la 
punta p iù chiara per m o d o che la l o r o t i n t a complessiva è u n be l g r i g i o - f u l v o scre
ziato d i colore p i ù ch ia ro e p i ù scuro. L a par te i n f e r i o r e è p i ù chiara , anz i g i a l l o -
fu lva ; una str iscia b i anco-g ia l logno la c i rconda g l i ango l i della bocca; sul dorso si 
osserva una macchia b r u n a ; l 'o recchio è g r i g i o - f u l v o esternamente, g i a l l o - f u l v o i n t e r 

namente; l 'occhio ha una t i n t a b r u n o - c u p a ; la par te dorsale del naso è nera. Non 

mancano neppur q u i le sol i te d i f ferenze ne l la co loraz ione de l man te l lo . 

Gli iraci abbondano maggiormente nelle pareti rocciose più screpolate. Cammi

nando nelle v a l l i , è faci le osservar l i m e n t r e s tanno seduti i n fila sul marg ine delle 
rupi e p i ù spesso anche sdra ia t i , p o i c h é sono a n i m a l i m o l t o i n d o l e n t i e che si lasciano 

accarezzare v o l e n t i e r i da i ca ld i r agg i del sole. U n m o v i m e n t o r a p i d o , un fruscio 
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u n po ' p i ù for te l i met te i n fuga a l l ' i s t an te ; a l lo ra l ' i n t i e r a c o m i t i v a si anima; 
ognuno corre e balza v ia co l l ' ag i l i t à degna d i u n rosicante e t u t t i scompaiono in 
u n batter d 'occhio. Gl i i r a c i che v i v o n o a poca distanza da i v i l l a g g i , v i c i n o al le case, 
non hanno p iù tanta paura de l l ' uomo, a t tendono i n sua presenza ai f a t t i l o ro come 
se fossero cer t i che nessuno pensa a moles ta r l i ; m a d inanz i ad u o m i n i ves t i t i diver
samente dagl i ind igen i o d i colore diverso, si r icoverano i n f r e t t a ne i lo ro nascondigli, 
Temono assai p i ù de l l ' uomo i cani e g l i a l t r i a n i m a l i . Quando sono r incantucc ia t i per 
bene nei lo ro crepacci, emet tono u n g r i d o acuto, par t ico lare , t r emolan te , che rasso
m i g l i a mol t i s s imo a quel lo delle scimiet te p i ù piccole. G l i Abiss in i credono che i l 
peggior nemico degl i i r a c i sia i l leopardo i l quale str iscia lungo le pa re t i rocciose 
a l l o r c h é essi f anno ud i r e la l o r o voce verso sera o ne l cuor della not te . Siccome 
sono a n i m a l i d i u r n i , d i not te n o n g r idano se n o n vengono moles ta t i ne l l o ro riposo. 
Anche g l i uccell i possono spaventar l i sommamen te . Una cornacchia che passi per caso 
a poca distanza basta per i n d u r l i a r i t i r a r s i nel le l o r o inespugnabi l i fo r tezze ; le vaghe 
ed innocue rond ine l l e r iescono anch'esse a spaven ta r l i i n s o m m o grado. 

P e r c i ò pare ancora p i ù s t rano che quest i t i m i d i p i g m e i v i v a n o i n buona armonia 
con a n i m a l i assai p i ù per icolosi e sanguinar i de l l ' aqu i la p i ù rapace. « M i ero g ià mera
v ig l i a to ben sovente », r i fer isce Heug l in , « d i t rovare sulle roccie abitate dagl i i raci , la 
cosidetta M A N G O S T A Z E B R A T A ed uno S T E L L I O N E (Stellio cyanogaster). Questi animali 
v ivevano i n o t t i m i r a p p o r t i d i amic iz ia cogl i i r a c i . Chi si avv ic ina a quel le rup i vi 
scorge d a p p r i m a sulle vette e sulle falde, i so la t i o i n g r u p p i , g l i a l l eg r i e scherzosi 
i r ac i , i n t e n t i a soleggiarsi a l o ro bel l 'agio o a g ra t t a r s i la barba colle eleganti zampette; 
i n mezzo a l o r o corre o sta f e r m a un 'agi le mangosta e sulle balze scoscese si arram
picano s te l l ion i l u n g h i 25 o 30 c m . Se i l nemico del la gaia compagnia viene scoperto 
dal la scorta appostata sul pun to p i ù elevato, questa si alza i n p i ed i e p i ù non toglie lo 
sguardo da quel lo s t rano oggetto ; g l i occhi del la b r iga ta seguono t u t t i la medesima 
d i rez ione . A l l o r a r i suona ad u n t ra t to i l fischio acuto del la sent inel la e t u t t i spariscono 
i n u n a t t i m o nei crepacci delle roccie . Esplorandone uno a t ten tamente con mano inve-
st igatr ice, si t r ovano g l i i r ac i e i l uce r to lon i accoccolati ne l cantuccio p i ù remoto del 
nascondigl io ; invece la mangosta si pone sul la d i fens iva e abbaia i rosamente contro 
i cani . Se p o i i l curioso si r i t i r a i n u n si to v i c i n o e ben nascosto, dopo qualche 
t empo appare la testa d i uno s tel l ione che fa capol ino con m o l t a prudenza dal suo 
nascondig l io ; per vero d i re esso n o n è ancora a l t u t t o rassicurato, m a striscia lenta
mente , appoggiando i l corpo sul la roccia , m a sol levando la testa e i l col lo . I n breve 
a l t r i l uce r to lon i non ta rdano a seguire l 'esempio del l o r o compagno e spuntano dai 
crepacci guardando sempre i l pun to sospetto e facendo d i t r a t t o i n t r a t to un movi
mento colla parte superiore del c o r p o ; quest i m o v i m e n t i sono sempre accompagnati 
da u n g r ido acuto. Dopo qualche t e m p o i n c o m i n c i a a spuntare la testa del la mangosta; 
l ' an imale abbandona lentamente i l suo s icuro asi lo, fiuta i l vento e i n f i n e si alza 
sulle gambe pos te r io r i , onde poter osservare con magg io r c o m o d i t à c iò che accade 
a l l ' i n t o r n o . I n u l t i m o compaiono una dopo l ' a l t r a le teste deg l i i r a c i , osservando 
sempre con m o l t a at tenzione la d i rez ione pericolosa i n cu i si è nascosto i l cacciatore; 

la ca lma generale n o n si r is tabi l isce comple tamente , i l t i m o r e e la prudenza non 
cessano finché le lucer to le n o n abbiano d i nuovo i n c o m i n c i a t o a dar caccia agli 
inse t t i » . 

Gl i i r a c i lasciano m a l v o l e n t i e r i le l o r o amate roccie . Quando hanno mangiato 

tu t t a l ' e rba che spunta f r a i massi d i roccie , scendono nel le v a l l i , m a continuano 
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ad appostare sent inel le sulle vette p i ù alte ; u n segnale d i quel le basta per met tere 

i n fuga l ' i n t i e r a b r iga ta . 
Per c iò che r i g u a r d a i m o v i m e n t i de l co rpo e l ' i n d o l e g l i i r a c i mos t r ano d i essere 

f o r m e i n t e r m e d i e f r a i tozz i m u l t u n g u l i e i v i v a c i s s i m i ro s i can t i . Quando co r rono sul 
suolo p iano , la l o r o anda tura ha qualche cosa d ' impacc ia to : m u o v o n o le gambe col la 
lentezza cara t ter is t ica dei r i n o c e r o n t i , o per megl io d i r e s t r isc iano sulla t e r ra come se 
temessero d i essere v e d u t i . F a n n o qualche passo, si f e r m a n o ed ascoltano, p o i t o r 
nano a met te r s i i n m o t o . La cosa è m o l t o d iversa a l l o r c h é si spaven tano , p o i c h é 
a l lora balzano con b r e v i sa l t i , sempre col la m a g g i o r so l lec i tudine possibile ne l la d i r e 
zione delle roccie dove r i t r o v a n o la l o ro ag i l i t à abi tua le . G l i i r a c i sono eccellenti r a m -
pica tor i . Le piante dei p i ed i l i a iu tano eff icacemente i n questo esercizio p o i c h é la par te 
molle è pu r sempre r u v i d a e c iò presta a l passo la sicurezza indispensabi le a l r ap ido 
muovers i sui p i a n i i n c l i n a t i . G l i i r ac i m i hanno r i co rda to s ingo la rmente i cos ì de t t i 
gechi o lucertole dal le d i t a ven tos i fo rme . Sebbene, a l p a r i d i queg l i sve l t i a n i m a l i , n o n 
possano c a m m i n a r e sul la par te i n f e r i o r e de i p i a n i o r i z z o n t a l i , n o n sono i n f e r i o r i ad 
essi nel compie re m o l t e a l t re prodezze. Cor rono con uguale f ac i l i t à a testa a l ta o a 
capofitto sulle pare t i rocciose quasi v e r t i c a l i , come se procedessero sul suolo p i a n o ; 
si appiccicano al le roccie i n certe pos i z ion i che f anno t e r ro re , salgono e scendono 
colla mass ima sveltezza sug l i ango l i o nel le screpolature delle roccie . Si f e rmano 
vo lon l i e r i ne i l u o g h i per cu i hanno una predi lez ione speciale, appoggiando i l dorso 
ad una delle pare t i del crepaccio ed aggrappandosi col le gambe al la parete opposta. 
Sono ino l t r e a g i l i ed esper t i s a l t a t o r i : i n f a t t i saltano dal l 'a l tezza d i 4- o 5 m e t r i senza 
alcuna preoccupazione ; scendono sc ivolando a m o ' dei f e l i n i lungo certe pa re t i v e r t i 
cali , sporgent i , alte da 8 a 10 m e t r i ; q u i n d i , g i u n t i a i t re q u a r t i dell 'a l tezza, balzano 
improvvisamente sopra una roccia sottostante. 

Anche lo S c h w e i n f u r t h f u m o l t o m e r a v i g l i a t o del la grande m o b i l i t à che dis t ingue 
gli i rac i e del la l o r o a t t i t ud ine a r a m p i c a r e sulle pare t i p i ù scoscese : u n caso f o r t u i t o 
gliene s p i e g ò la ragione. 

Avendo saputo da u n cacciatore ind igeno , che, nelle angoscie de l l ' agon ia , u n 
irace f e r i to da u n ' a r m a da fuoco si attacca sul la roccia nuda come se v i fosse sa l 
dato, vol le con fe rmare la cosa col la p r o p r i a osservazione; i n f a t t i , vo lendo staccare 
da una roccia un Aschkoko f e r i t o che si era a t taccato , i n c o n t r ò una resistenza 
abbastanza fo r t e per cu i dovet te fare uno sforzo notevole per v incer la . P i ù t a r d i 
diversi na tu ra l i s t i tedeschi osservarono accuratamente le p iante dei p ied i degl i 
iraci e r i conobbero che quest i a n i m a l i possono attaccarsi alle pare t i p i ù liscie d i l a 
tando e cont raendo a l o r o p i ac imen to la fessura mediana dei cuscinett i callosi d i 
cui sono fo rn i t e le p iante dei l o r o p i e d i . S c h w e i n f u r t h osserva con ragione che tale a t t i 
tudine p r o p r i a d i m o l t i r e t t i l i ed a n f i b i è a l t u t t o s t rana e inaspettata nei m a m m i f e r i 

e negli a n i m a l i da l sangue caldo. 
I l modo d i c o m p o r t a r s i degl i i r ac i ind ica una grande mansuetudine , anzi una certa 

dabbenaggine d i carat tere, u n i t a ad una t imidezza s t r ao rd ina r i a . G l i i r ac i sono a n i m a l i 
sommamente socievol i ; i n f a t t i n o n se ne vede m a i uno i s o l a t o l e c iò avvenisse vorrebbe 
dire che g l i a l t r i m e m b r i della schiera si t r ovano a poca distanza dal lo ro compagno. 
Sono fedeli a l la d i m o r a prescelta, grande o piccola . Qualchevolta si contentano d i un 
solo masso roccioso isolato ; oggi si t r o v a n o sopra questo e d o m a n i su que l l ' a l t ro lato 
di esso. Quando fa be l t e m p o s i sdra iano i n f i l a nel l 'a t teggiamento p i ù in f inga rdo , 

sulle pietre adatte a l l ' uopo , coi p i ed i a n t e r i o r i in t i e ramente r i t r a t t i e coi pos te r io r i 
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a l lunga t i , come sogliono fare i c o n i g l i . Tu t t av ia , alcune sentinel le r i m a n g o n o sempre 
i n gua rd ia della schiera. 

Pare che g l i i r ac i n o n siano t roppo d i f f i c i l i da contentare r i gua rdo a l c ibo ; man
giano d i tu t to i n g ran copia. L a l o r o pa t r i a è t an to r icca d i sapori te piante aroma
t iche che n o n sof f rono m a i penur ia d i cibo. L i v i d i r ipe tu te vol te pascolare al piede 
delle roccie come fanno i r u m i n a n t i . Strappano l ' e rba co i den t i e m u o v o n o le man
dibole , precisamente come i fissipedi quando r u m i n a n o . Parecchi na tu ra l i s t i credevano 
che rimasticassero d i nuovo g l i a l i m e n t i g ià ingo ia t i ; per conto m i o non ho m a i osser
vato questo fa t to , a lmeno neg l i i n d i v i d u i che si r iposavano e che pote i contemplare s 
m i o be l l ' ag io . Da quanto pare bevono poco o nu l l a . Abbondano p r inc ipa lmen te ne! 
paese dei Bogos, presso i l v i l l agg io d i Mensa; v i v o n o i n una p i anura assolutamente 
p r i v a d'acqua che senza dubb io n o n avrebbero i l coraggio d i a t t raversare . Nel tempc 
i n cui feci le m ie osservazioni , p ioveva spesso per cui essi avevano ogni f ac i l i t à possi
b i le per bere; m a g l i ab i tan t i de l v i l l agg io v i c ino m i dissero che g l i i r ac i n o n abban
donano i l l o r o soggiorno neppure ne l pe r iodo della s i cc i t à i n cu i n o n hanno una 
goccia d'acqua e debbono accontentarsi della rug iada n o t t u r n a che de l resto basta 
perfe t tamente a m o l t i a l t r i a n i m a l i . 

Siccome la f e m m i n a ha sei capezzoli, ne i t e m p i anda t i si credeva che g l i iraci 
par tor issero d ive r s i p icco l i per vo l t a . Invece S c h w e i n f u r t h accerta che la f emmina dà 
a l la luce due p i cc in i per vo l t a , i q u a l i p e r ò nascono g ià m o l t o sv i luppa t i . Questo 
asserto corr isponde pienamente ad u n ragguagl io r i f e r i t o dal Read, i l quale osservò 
p i ù vol te nel paese del Capo che le f e m m i n e erano seguite da due p i c c i n i . Per conto 
m i o dub i t a i sempre m o l t o dell 'esattezza del p r i m o asserto. Le numerose schiere che 
incon t r a i sulla m i a strada contenevano poch i ss imi p i c c i n i per cu i avre i potuto cre
dere che la banda contasse appena due o t r e f e m m i n e atte al la r i p r o d u z i o n e ; eppure 
tale n o n era i l caso. Non ho m a i veduto che una madre fosse circondata da parecchi 
f i g l i ; p e r c i ò credo d i poter ammet t e re che o g n i f e m m i n a dia a l la luce u n solo piccine 
per vo l t a . 

L a caccia degl i i r ac i n o n presenta nessuna d i f f i co l t à , p u r c h é le povere bestie non 
abbiano g i à dovu to sopportare t r o p p o spesso le ins id ie d e l l ' u o m o . I l cacciatore riesce 
quasi sempre a f u l m i n a r e una delle sentinel le appostate a conveniente distanza. Pei 
vero d i re pochi spari bastano a spaventare l ' i n t i e r a b r iga ta la quale a l lora fugge 
l ' u o m o appena lo vede da lontano e si r i n t a n a ne i crepacci p i ù a l t i delle roccie. ] 
p icco l i i r ac i hanno una v i t a s t r ao rd ina r i amente tenace che pe rmet t e l o r o d i ricove* 
r a r s i nei so l i t i crepacci anche quando sono f e r i t i g ravemen te ; i n quest i casi è inutile 
i n segu i r l i . 

G l i i r ac i vengono persegui tat i d a l l ' u o m o sol tanto n e l l ' A r a b i a e nel la parte meri
dionale d e l l ' A f r i c a , a cagione del la l o r o carne, tenera e sapor i ta come quella de 
con ig l io . Nella penisola del Sinai i Bedu in i scavano una fossa, ne r ives tono le paret i d 
lastre d i p ie t ra , piane, ed allestiscono u n coperchio d i p ie t ra a b i l i c o . U n r a m o d i tama
risco, che serve da esca, appena viene toccato o mangia to i n parte, basta per fai 
sollevare i l coperchio e a l lo ra l ' incau to figlio del mon te p rec ip i t a i n una pr igione 1< 

cui pa re t i o f f rono una resistenza insuperabi le alle sue debo l i unghie ed alle zampe inca
paci d i scavare checchessia. Durante i l suo soggiorno n e l l ' A r a b i a Petrea, Ehrenberj 
r iusc i a procacciarsi i n questo m o d o sette i r a c i v i v i . I l Ko lbe r i fe r i sce che i Cafr 

p ig l i ano colle m a n i g l i i rac i p r o p r i d e l l ' A f r i c a m e r i d i o n a l e (Hyrax capensis). Ui 

ospite d i quel b u o n vecchio osservatore possedeva u n p iccolo schiavo d i nove anni 
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incar ica to d i sorvegl iare i l best iame, i l quale p e r c i ò aveva spesso occasione d i a r r a m 
picars i sul le pa re t i rocciose. N o n d i rado esso t o r n a v a a casa po r t ando i n braccio 
una q u a n t i t à d i i r a c i e destando l ' a m m i r a z i o n e d i t u t t i p o i c h é nessuno r iusc iva a 

capire come avesse po tu to i m p a d r o n i r s i d i a n i m a l i t an to d i f f i c i l i da ca t turare . P i ù 
t a rd i i l ragazzo a m m a e s t r ò u n cane che lo a iu tava nel le sue caccie. G l i i r a c i si possono 
prendere senza t roppa d i f f i co l t à col locando appos i t i t r abocche t t i a l l 'usc i ta de i crepacci 
che sogl iono f requen ta re . 

Parecchi v i a g g i a t o r i riferiscono d ive r s i r agguag l i i n t o r n o ag l i i r a c i che tennero p i ù 

o meno a l ungo i n s c h i a v i t ù . I l conte M e l l i n paragona u n irace da l u i addomest icato 
ad u n orsacchiot to n o n p i ù grosso d i u n con ig l io , L o considera come u n an ima le a l 
tu t to i n e r m e che n o n è i n grado d i m e t t e r s i i n salvo con una fuga precipi tosa e n o n 
p u ò d i fenders i co i den t i n è colle ungh ie . Sono i n t i e r a m e n t e d 'accordo con l u i , conside
rando ciò che osservai negl i i r ac i f e r i t i con u n ' a r m a da fuoco ; invece Ehrenbe rg accerta 
che i l « W a b b r » è u n a n i m a l e m o l t o mordace . Per vero d i r e que l lo d i M e l l i n morse 
parecchie vo l te u n cagnol ino , m a senza f a r g l i a lcun male . Quando lo por t avano ne l 
corti le, cercava subi to u n angolo oscuro, per lo p i ù u n mucch io d i p ie t re , per nascon-
dervisi a l p i ù presto. Malgrado le f o r t i e m o z i o n i che dovet te s o p p o r t a r v i , stava m o l t o 
volont ie r i a l la finestra ; i l passaggio d i una cornacchia o d i u n piccione bastava a spa
ventarlo per m o d o da f a r l o cor re re a p rec ip iz io verso la sua fida cassettina. N o n t e n t ò 
mai d i rosicare i bas toni del la sua gabbia o la parete a cu i era legato. Ta lvo l t a b a l 
zava sulla tavola , m a si c o m p o r t a v a con tan to g iud i z io da n o n get tar nu l l a per t e r ra , 
sebbene la tavola fosse tu t t a coper ta d i b i c c h i e r i e s tovig l ie . Mangiava v o l e n t i e r i i l 
pane, le f r u t t a , le patate, le c ivaie c rude e cot te ; le nocciuole , che p e r ò bisognava r o m 
pergli, cos t i tu ivano per esso una vera gh io t tone r i a . Si teneva sempre p u l i t o , deponendo 
nel medesimo luogo l ' o r i n a e g l i escrementi e r i cop rendo quest i e quel la come sogl iono 
fare i ga t t i . Si avvo l to l ava con g r a n piacere ne l la sabbia come f anno le ga l l ine . F i n c h é 
lo si teneva legato era p ig ro e s o n n o l e n t o ; m a , appena l ibe ro , balzava t u l t o i l g i o r n o 
per la camera, da u n angolo a l l ' a l t r o e specialmente sul la s tufa calda dove soleva 
sdraiarsi con v o l u t t à . Aveva u n u d i t o finissimo; sapeva d is t inguere n o n sol tanto la 
voce, m a anche i passi del le persone a cu i era af fezionato . Rispondeva con u n fischio 
sommesso al richiamo del padrone , p o i accorreva e s i lasciava prendere i n g r embo 
senza oppor re alcuna resistenza. I l Read r i fe r i sce d ive r s i ragguagl i c o n s i m i l i i n t o r n o 
ad un irace p roven ien te da l paese del Capo. I l vago an ima le t to era stato al levato 
insieme ad u n suo compagno , p e r c i ò era domest ico e affet tuoso quan to m a i , andava 
nel Ietto del suo padrone e g l i si s t r ingeva al corpo per r i sca lda r s i ; qualchevol ta g l i si 
arrampicava addosso per nascondersi sot to la g iubba a l medes imo scopo. I l suo 
compagno i l quale f u t raspor ta to i n I n g h i l t e r r a , cercava pure la compagnia del 
padrone, m a era p e r ò m o l t o i r r e q u i e t o , cur ioso e t i m i d o . Era pure assai d i f f i c i l e da 
contentare r i gua rdo al c i b o ; leccava av idamente i l sale che g l i ven iva of fe r to e beveva 
l'acqua leccandola o succhiandola . Duran te i l v iaggio venne n u t r i t o d i mel iga pesta, 
di pane, d i patate e d i c ipol le c r u d e ; i n I n g h i l t e r r a mang iava ogn i sorta d i sostanze 
vegetali. Gli i r ac i che a r r i v a n o sul nost ro merca to d i a n i m a l i n o n soppor tano quasi 

mai lungamente la s c h i a v i t ù . 
Come f u g i à osservato, i B e d u i n i d e l l ' A r a b i a tengono i n gran conto la carne degl i 

iraci. Uccidono subi to g l i i n d i v i d u i presi v i v i , l i vuo tano come fanno pure per q u e l l i 
uccisi col f u c i l e , r i e m p i o n o la c a v i t à de l l o r o co rpo con erbe aromat iche a lpine , 
sia per r enderne la carne p i ù sapor i ta e sia anche per preservar la p i ù a lungo 
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dal la putrefazione. I Bedu in i n o n t raggono nessun a l t ro p r o f i t t o dagl i i r a c i ; invece 
g l i ab i t an t i del paese del Capo sanno approf i t t a rne diversamente . Oggi ancora circola 
i n commerc io sotto i l nome di Hyraceum lo sterco degl i i r a c i mis to c o l i ' o r i n a che i 
co loni olandesi chiamano « Or ina d i tasso ». Anche i n Europa si t rovano dei med ic i che 
prescr ivono questo fa rmaco come m o l t o efficace i n certe mala t t i e nervose. Peccato che 
le v i r t ù a t t r ibu i t e a questo r i m e d i o , come a t u t t i que l l i che ci sono f o r n i t i dal regno 
animale , si f ond ino esclusivamente sul la fantasia della gente! Ma quando si volesse 
fare un vero commerc io d i Hyraceum, m i faccio u n piacere d i avvisare i m i e i lettori 
che quasi tu t te le roccie del paese dei Bogos o f f r o n o una q u a n t i t à s t raord inar ia di 
questo fa rmaco . Grazie al lo ro benedetto appet i to , g l i i r a c i p roducono una grandissima 
copia d i escrementi che depongono i n m u c c h i re la t ivamente e n o r m i sopra i massi in 
cui si t ra t tengono oppure accumulano nelle infossature delle r u p i . 

La stessa cosa si p u ò d i re r i gua rdo al la specie ind igena d e l l ' A f r i c a meridionale e 
della Guinea In fe r io re (Hyrax capensis) d i cu i l 'area d i d i f fus ione si estende certamente 
fino al Congo e per la specie p r o p r i a d e l l ' A f r i c a Orientale (Hyrax mossambicus). 
I l Pechuel-Loesche v ide la p r i m a sulle medesime roccie abi tate da una lucertola 
(Agama colonorum), senza potere s tab i l i re qua l i r a p p o r t i passassero f r a questi due 
a n i m a l i i qua l i manifes tavano u n ' u g u a l e preferenza pei medes imi nascondigl i . Par
lando del la seconda specie, R. B ò h m dice che anch'essa v i v e i n compagnia d i una 
Agama, meno prudente e cauta d i l e i , per cui è costretta ad esercitare per p ropr io ed 
a l t r u i conto l ' u f f i c i o d i sent inel la . G l i i nd igen i sono g h i o t t i del la sua carne. 

Il Buttikofer osservò nella Liberia una specie assai diversa dalle altre nel modo 
d i v ivere , che n o i ch iameremo I R A C E A R B O R E O ( H Y R A X [Dendrohyrax] D O R S A L I S ) . 

« Questo irace », scrive i l B u t t i k o f e r , « è uno schietto ab i ta tore dei boschi e un ani
male arboreo per eccellenza. F i n dal la p r i m a sera dopo i l m i o a r r i v o ne l paese, rimasi 
colpi to da cer t i suoni speciali p roven i en t i dalla foresta v i c ina che n o n avevo m a i inteso 
durante i l m i o viaggio. Era quel lo u n g r i d o penetrante, r i pe tu to a b r e v i in terval l i , 
che corr ispondeva press'a poco al la 3ii laba ; k e r r » ; n o n sapevo se provenisse da 
un uccello o da u n anf ib io , m a ad ogni modo n o n m i venne i n mente che potesse 
essere emesso da u n m a m m i f e r o ; invece g l i i nd igen i m i accertarono che lo s i doveva 
a t t r i bu i r e rea lmente ad u n m a m m i f e r o i l quale v ive ne l cavo degl i a lber i e v i si 
a r r ampica attaccandosi ai r a m i coi suoi l ungh i s s imi d e n t i ; questo an imale mena vita 
no t t u rna e passa la g iorna ta negl i a lbe r i cavi . P r o m i s i un la rgo compenso a chi me 
ne avesse por ta to uno e n o n t a rda i a r iceverne d ivers i i n d i v i d u i . T u t t i m i furono 
po r t a t i v i v i , ben nascosti i n ampie e robuste paniere s i m i l i a tante ber tovel le , perchè 
sono a n i m a l i sommamente m o r d a c i e n o n to l l e ravano che nessuno toccasse colla 
mano la l o ro gabbia. Una vol ta usc i t i dal la cesta, si p rec ip i ta rono sbuffando contro 
i l grat iccio della finestra, bat tevano i l suolo con una del le zampe an te r io r i e solle

vavano i l u n g h i pe l i del dorso per m o d o da lasciar vedere la s tr iscia azzurrognola, 
nuda, generalmente nascosta dai pe l i . È no to che questa str iscia nuda che si osserva 
i n t u t t i g l i i r a c i , è cos t i tu i ta da una gh iandola cutanea speciale. 

« Per cat turare g l i i n d i v i d u i che m i avevano por ta to , g l i i n d i g e n i avevano chiuso 
i l cavo de l l ' a lbero i n cui erano nascosti, q u i n d i , abbat tendo l ' a lbero col la scure, l i 
avevano f a t t i uscire per fo rza e r i n c h i u s i nel la re te . I n generale i nascondigli di 
questi a n i m a l i si t r o v a n o all 'al tezza d i m e t r i 2 , 5 - 5 ; i t r o n c h i degl i a lber i su cui 

d i m o r a n o sono quasi sempre c i r conda t i d i fitte l iane e n o n t r o p p o grossi . Non è 
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di f f ic i le r iconoscere la l o r o d i m o r a osservando g l i escrement i che hanno la f o r m a d i 
tante fave. Siccome g l i i n d i v i d u i che m i f u r o n o p o r t a t i n o n avevano la p i ù piccola 
fer i ta , decisi d i t e n e r l i i n s c h i a v i t ù ; dopo m o l t i t e n t a t i v i i n u t i l i r i u s c i i a f a r l o r o 
mangiare qualche f o g l i a d i m a n i o c . Una v o l t a m i f u po r t a t a una coppia con u n 
piccino presa ne l cavo d i u n a l b e r o ; a fo rza d i cure t e n n i per qualche g i o r n o i t re 
iraci i n una gabb ia ; m a una not te i due i n d i v i d u i a d u l t i r i u s c i r o n o a fugg i re a r r a m 
picandosi sul la po r t a e passando per u n piccolo f o r o . Invece i l p icc ino r imase i n d i e t r o , 
e a l lora , occupandomene con m o l t a cura , l o addomes t ica i per m o d o da po t e rg l i pe r 
mettere d i aggi ra rs i l i be ramen te ne l la m i a camera . Na tu ra lmen te ero m o l l o i m p a 
ziente d i veder lo r amp ica r e . Le m i e speranze n o n andarono deluse, p o i c h é esso n o n 
t a r d ò ad a r r a m p i c a r s i sul m i o t a v o l i n o da l avo ro d 'onde r i u s c ì a sal ire sul davan 
zale d i una finestra poco discosta. D i là m i guardava lavorare per delle ore senza 
fare i l p i ù piccolo m o v i m e n t o . Per a r r a m p i c a r s i p r emeva le p iante dei p ied i nude 
sugli spigol i l a t e ra l i d i una gamba del la tavola , spingendosi i n alto senza alcuna 
difficoltà » . 
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O R D I N E U N D E G I M O 

ARTIODATTILI (ARTIODACTYLA) 

Seguendo l ' esempio d i Owen , r i u n i r e m o n e l l ' o r d i n e degl i a r t i o d a t t i l i t u t t i i m a m 
mi fe r i f o r n i t i d i zoccol i , ne i cu i p i e d i sono so lamente sv i luppa te due d i ta oppure 
queste due d i t a superano d i m o l t o le a l t r e ne l lo s v i l u p p o . I n f a t t i neg l i a r t i o d a t t i l i i l 
terzo e i l qua r to d i t o , c o r r i s p o n d e n t i a l d i t o m e d i o e a l l ' anu la re d e l l ' u o m o , sono 
ugualmente s v i l u p p a t i e m o l t o r o b u s t i , m e n t r e invece le a l t re d i t a sono sempre p iù 
o meno r u d i m e n t a l i . I l p r i m o d i t o , co r r i sponden te a l po l l ice u m a n o , è i n t i e ramen te 
scomparso i n t u t t i g l i a r t i o d a t t i l i . L o scheletro si d i s t ingue i n o l t r e per la grande 
costanza che si osserva ne l n u m e r o del le ver tebre dorsa l i e l o m b a r i e per la mancanza 
della c lavicola . Le ve r tebre do r sa l i e l o m b a r i sono 19 , sa lvo i n poche razze d o m e 
stiche. Se agg iung iamo ancora che i d e n t i m o l a r i presentano quasi sempre delle 
r ipiegature ne l lo sma l to , a v r e m o esposto i ca ra t t e r i c o m u n i a l la s t r u t t u r a degl i a r t i o 
dat t i l i , astrazione f a t t a dal le p r o p r i e t à u n i f o r m i de l b las toderma . Gl i a r t i o d a t t i l i si 
rassomigliano f r a l o r o m o l t i s s i m o ne l m o d o d i v i v e r e , p o i c h é sono quasi t u t t i 
animal i esclusivamente o ad u n dipresso i n t i e r amen te e r b i v o r i . 

Questo o r d i n e , r i cch i s s imo d i specie, presenta una grande v a r i e t à d i f o r m e n e l 
l'aspetto esterno deg l i a n i m a l i che Io cos t i tu i scono; ce r t i a r t i o d a t t i l i rassomigl iano 
così poco ai l o r o c o m p a g n i de l lo stesso o r d i n e che c i vo l l e m o l t o t empo per confer 
mare sc ient i f icamente l ' u n i t à d e l l ' o r d i n e i n t i e r o . 

Gl i a r t i o d a t t i l i mancano nel la Nuova Zelanda e ne l cont inente aus t ra l iano, ma 
sono d i f fus i i n t u t t i i paesi i n cu i d i m o r a n o i m a m m i f e r i t e r r a g n o l i . G l i a r t i o d a t t i l i 
preistorici r i sa lgono so l tan to al l 'epoca t e rz ia r i a . 

Siccome l ' o r d i n e degl i a r t i o d a t t i l i cont iene una grande q u a n t i t à d i specie m o l t o 
diverse f r a l o r o , c o n v e r r à d i v i d e r l o anz i tu t to i n due s o t t o - o r d i n i . I l p r i m o comprende 
i mu l tungu l i ne i qua l i o l t r e al le due di ta p r i n c i p a l i si sv i luppano anche i l secondo e 
i l quinto d i t o ; n e l l ' a l t r o a n n o v e r i a m o i fissipedi o r u m i n a n t i i n cu i queste d i ta sono 
intieramente o quasi a l t u t t o scomparse. I n q u e l l i le ossa del metacarpo e del me ta 
tarso sono ancora d iv i se , i n quest i invece sono g i à saldate f r a l o r o . I r u m i n a n t i si 
distinguono i n o l t r e da i m u l t u n g u l i e da t u t t i g l i a l t r i m a m m i f e r i per la p r o p r i e t à che 
hanno d i r u m i n a r e , de l la quale p a r l e r e m o p i ù t a r d i ; s iccome i l l o ro sv i luppo è assai 
più avanzato d i que l lo de i m u l t u n g u l i . i n c o m i n c e r e m o con essi la nostra descrizione 
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1 R U M I N A N T I O B I U N G U L A T I O F I S S I P E D I ( B I D A C T Y L A ) sono m a m m i f e r i m o l t o affini 
f r a lo ro , sebbene present ino una grandiss ima v a r i e t à d i f o r m e ; sono p rovvedu t i o 
sprovvedut i d i corna ; p i ù o meno eleganti nell 'aspetto esterno, d i f o r m e leggiadre, 
tozze o b ru t t i s s ime ; la l o ro mo le è anch'essa va r i ab i l i s s ima . I n generale si p u ò dire 
che presentano i seguenti c a r a t t e r i : i l col lo è lungo e m o b i l i s s i m o , la testa si allarga 
a lquanto alla f r on t e e spesso é o rna ta d i corna sempl i c i o ramose, d i occhi grandi, 
v ivac i , sovente be l l i s s imi e d i orecchi d i r i t t i e ben c o n f o r m a t i ; le l abbra sono mobi l i , 
sovente nude, p r ive quasi sempre d i b a f f i o d i setole; la coda giunge ra ramente alle 
calcagna, nel la maggior par te de i casi, è assai p i ù cor ta . I l corpo é coperto d i un 
pelame breve, fitto e l iscio che spesso si a l lunga a guisa d i c r in i e ra sul collo, sul 
mento , sul dorso, e sulla pun ta del la coda dove f o r m a u n fiocco t e rmina le . Questo 
mante l lo n o n è m a i setoloso, m a spesso finissimo, lanoso e crespo. 11 suo colore è 
assai var iab i le . I den t i e lo scheletro hanno una s t r u t t u r a m o l t o u n i f o r m e . La denta
tura contiene 6-8 i n c i s i v i ne l la mascella i n f e r i o r e , nessuno e qualche ra ra volta 
2 inc i s iv i nella mascella super iore , nessun canino od 1 solo canino per parte in 
ogn i mascel la , 3 - 7 m o l a r i per par te nel la mascella super iore e 4 - 6 m o l a r i per 
par te nel la mascella i n f e r io r e . G l i i n c i s i v i sono quasi sempre foggia t i a paletta e 
m o l t o t ag l i en t i ; que l l i della mascella super iore s i avv ic inano sempre a i can in i nella 
f o r m a ; i can in i sono con ic i e n o n sporgono quasi m a i dal la bocca; i m o l a r i hanno 
delle r ip iegature del lo smal to e d i cu i le super f ic i presentano dei r i a l z i ondu la t i e delle 
depressioni . I l c ranio è a l lungato e si assott igl ia verso l ' e s t r e m i t à de l muso ; le cavità 
o r b i t a l i sono divise dal le fosse t e m p o r a l i per mezzo d i u n ponte osseo f o r m a t o dall'osso 
f ron ta le e dall 'osso z igomat ico ; la c a v i t à i n t e rna de l c r an io è p iu t tos to r i s t re t ta . Nella 
colonna ver tebrale mer i t ano d i essere notate le ver tebre ce rv ica l i lunghiss ime, strette 
e m o b i l i . I l numero delle ver tebre p rovvedu te d i costole v a r i a f r a 12 e 1 5 ; quello 
delle ver tebre sprovvedute d i costole f r a 4 e 7 ; le ver tebre sacral i sono i n numero 
d i 4 -6 ; le ver tebre caudal i var iano f r a 6 e 20 ; tu t t av ia p r edominano quasi sempre le 
c i f re medie. Le costole sono la rgh iss ime; l ' omopla ta è a lmeno due vol te p i ù alto che 
la rgo ; i l braccio è cor to e grosso, i l carpo stret to e a l to . 11 metacarpo e i l metatarso 
consistono d i u n osso m o l t o a l lungato , o r ig ina r i amen te dopp io , ch iamato canone. 
I n t u t t i i r u m i n a n t i senza eccezione, due sole d i ta acquistano uno sv i luppo perfetto e 
sono i l terzo ed i l quar to . La bocca si d is t ingue per f o r t i m u s c o l i l a b i a l i ; interna
mente presenta numerose pap i l l e ; le ghiandole sa l iva l i sono assai sviluppate; lo 
stomaco consta d i qua t t ro o a lmeno d i t r e p a r t i diverse che sono : i l rumine, i l reti' 
colo, i l centopelle o foglietto od omaso ed i l quaglio o abomaso. I l p r i m o comunica 
coll 'esofago, l ' u l t i m o col l ' in tes t ino . I l r u m i n e , d iv i so i n due s c o m p a r t i m e n t i da una 
membrana , accoglie i l cibo masticato grossolanamente; da l r u m i n e i l cibo passa a 
poco a poco ne l re t icolo f r a le cu i re t icola ture viene sot toposto ad una p r i m a dige
s t ione; q u i n d i r i t o r n a nel la bocca i n f o r m a d i pa l lo t to le le q u a l i vengono masticate 
dai den t i m o l a r i , insal ivate a dovere e r imanda te ne l l 'omaso passando i n una sorta di 
scanalatura f o r m a t a da due pieghe dell 'esofago. Dal l 'omaso finalmente passano nel-
abomaso. Nei camel i e ne i t r a g u l i d i manca i l terzo s compar t imen to del lo stomaco. 
L ' in tes t ino cieco è co r t i s s imo; n o n t u t t i i r u m i n a n t i hanno la cis t i fel lea. 

La foggia delle corna ha m o l t a impor t anza per la d iv is ione e la classificazione 

delle specie. Nei r u m i n a n t i s i d i s t inguono anz i tu t to due g r u p p i p r i n c i p a l i : quello dei 
fissipedi f o r n i t i d i corna semplici e que l lo dei fissipedi p r o v v e d u t i d i corna ramose. 

Coi nome d i corna sempl ic i s ' in tendono quel le f o r m a z i o n i d i sostanza cornea, le quali 
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posando sopra u n fus to osseo, che è u n p r o l u n g a m e n t o dell 'osso f ron t a l e , non sono 
al tro che u n i n v o g l i o corneo che n o n si r i n n o v a m a i , m a cresce d i m o l e co l crescere 
de l l ' an imale ; invece le corna ramose sono quel le , che, pa r t endo da una piccola p r o 
tuberanza dell 'osso f r o n t a l e , constano d i una salda massa ossea e si vanno r a m i f i 
cando col crescere deg l i a n n i . Queste c o r n a ramose cadono annua lmen te e vengono 
surrogate da a l t r e corna i n capo a poch i mes i . I n generale sono por ta te sol tanto da i 
maschi, m e n t r e le co rna s e m p l i c i sono c o m u n i a i due sessi. G l i zoccol i va r i ano note
volmente d i f o r m a e d i mo le . 

I r u m i n a n t i ab i tano tu t te le p a r t i de l la t e r r a ad eccezione de l l 'Aus t r a l i a . I l o r o 
gruppi p r i n c i p a l i h anno u n a d i f fus ione de t e rm ina t a . I p i ù d i f f u s i sono i b o v i n i e i ce rv i , 
i p iù l i m i t a t i i mosch i e le g i r a f f e ; i c e rv i mancano nel la regione et iopica, m a sono 
i soli r u m i n a n t i d e l l ' A m e r i c a m e r i d i o n a l e ; i mosch i si t r o v a n o solamente ne l l 'As ia 
centrale e le g i ra f fe n e l l ' E t i o p i a ; i t r a g u l i d i mancano n e l l ' A m e r i c a . 

Quasi t u t t i i r u m i n a n t i sono a n i m a l i t i m i d i , ve loc i , pac i f i c i , assai bene a r m a t i fisi
camente e l i m i t a t i i n t e l l e t t ua lmen te . M o l t i v i v o n o i n ischiere e t u t t i i n s o c i e t à . A l c u n i 
abitano le montagne ed a l t r i le p i a n u r e ; nessuna specie è acquatica ne l vero senso 
della paro la , m a n o n poche p r e f é r i s c o n o le bassure paludose a l l ' a r ida p ianura . I l l o r o 
cibo si compone esclusivamente d i vegeta l i . Sono g h i o t t i de l l ' e rba , delle fogl ie , delle 
gemme e del le r a d i c i ; va r i e specie n o n disdegnano neppure le granagl ie ed a l t re i 
l icheni . I n generale la f e m m i n a par tor isce u n solo nato ; qualche ra ra vo l t a ne d à alla 
luce due e, i n poch i casi eccezional i , anche t r e . I r u m i n a n t i addomest ica t i e q u e l l i che 
vivono al lo stato selvaggio sono p iu t tos to u t i l i che dannos i , sebbene certe specie 
non possano essere to l l e ra te ne i l u o g h i i n cu i fiorisce l ' ag r i co l tu ra . L a carne, la pelle, 
le corna e i pe l i de i r u m i n a n t i se lvat ic i e domes t i c i vengono adopera t i ne i m o d i p i ù 
svariat i ; come t u t t i sanno, i r u m i n a n t i c i fo rn i scono la magg io r par te dei nos t r i oggett i 
d i vest iario. Come a n i m a l i domes t ic i essi n o n mani fes tano un ' in te l l igenza speciale, m a 
sono u b b i d i e n t i , paz ien t i , s o b r i i e p e r c i ò ind i spensab i l i a l l ' u o m o . L ' u o m o n o n p o t è 
ricavare nessun an ima le domest ico dal le q u a t t r o f a m i g l i e dei t r a g u l i d i , de i mosch i , 
delle ant i locapre e delle g i r a f f e , tu t t e assai povere d i specie; le a l t re f am ig l i e g l i 
fo rn i rono invece una serie d i sch iav i e d i s e rv i ve ramen te i m p o r t a n t i . Quasi tu t te le 
specie che menano v i t a l i be ra cost i tu iscono u n a delle a t t r a t t ive p r i n c i p a l i del la caccia 
e pe rc iò vengono tenute i n g r a n conto . 

Gl i avanzi foss i l i dei r u m i n a n t i t r o v a t i finora appar tengono ai deposi t i del l 'epoca 

terziaria e co r r i spondono press'a poco al le f o r m e a t t u a l i . 
D iv ide remo i r u m i n a n t i i n sette f a m i g l i e che s o n o : le g i ra f fe , i camel i , i c av i co rn i , 

le ant i locapre, i c e r v i , i mosch i e i t r a g u l i d i , d i cu i s tud ie remo isolatamente i cara t ter i 

ed i cos tumi . 

Anche f r a i r u m i n a n t i t r o v i a m o ancora o g g i d ì del le specie che si scostano m o l t o 
dal complesso deg l i a n i m a l i a t t ua lmen te v i v e n t i e che r i co rdano g l i s t ran i aspetti 
degli a n i m a l i p r o p r i del le epoche trascorse. L a p i ù s t rana d i queste specie è la g i ra f fa . 
Varrone non ha t o r t o quando c h i a m a questo cur ioso an ima le « un mis to d i pantera 
p di camelo » ; g l i s c r i t t o r i che vennero m o l t o p i ù t a r d i erano certamente nel lo ro 
dir i t to designando come i l f r u t t o d i una i m m a g i n a z i o n e sovraeccitata d 'ar t is ta le figure 
di un an ima le i gno to a t u t t i , p roven ien te da i m o n u m e n t i de l l ' an t ico Egi t to . I R o m a n i 

non mos t ravano d i cer to la stessa m e r a v i g l i a r i spet to al le g i ra f fe le qua l i figuravano 
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i n t u t t i g l i spettacoli popo l a r i o f f e r t i da Giu l io Cesare e forse si merav ig l i avano ancora 
meno d i n o i , Europe i i n c i v i l i t i , a l l o r c h é ved iamo per la p r i m a vo l ta i n carne ed ossa 
i l fantastico animale che g i à conoscevamo dalle inc i s ion i vedute p r i m a . 

L a Giraffa rappresenta una f amig l i a d i s t in ta ( C A M E L O P A R D A L I D A E ) la quale è carat
terizzata dal la s t ru t tu ra dei p ied i . Si crede che i l S I L V A T E R I O e i l B R A M A T E R I O d i cui 

f u r o n o scopert i g l i avanzi nell 'India 
e I ' E L L A D O T E R I O d i P i k e r m i nella 
Grecia appartengano alla stessa fa
m i g l i a ; m a nella creazione attuale 
la G I R A F F A ( C A M E L O P A R D A L I S G I 

R A F F A ) è P un ico rappresentante 
del la f a m i g l i a la quale è caratteriz
zata da l l ' enorme lunghezza del collo, 
dalle gambe alte, dal t ronco grosso 
con dorso m o l t o inc l ina to , dalla testa 
Una ed elegante, dai be l l i s s imi occhi 
g rand i e l i m p i d i e dalle due singolari 
sporgenze ossee, r icoper te d i pelle, 
che si osservano sulla f ronte . Le 
gambe alte e i l lunghiss imo collo 
fanno della g i ra f fa i l p i ù alto e rela
t ivamente anche i l p i ù corto d i tutti 
i m a m m i f e r i . La lunghezza del suo 
corpo non oltrepassa m e t r i 2,25; 
invece l 'altezza misura ta dalla spalla 
è g ià d i m . 3 e l 'altezza misurata 
dalla testa v a r i a f r a m . 5 e 6. La 
coda col fiocco d i pe l i è lunga m.4,1 ; 
senza i l fiocco a r r i v a appena alla 
lunghezza d i 80 c m . La distanza 
compresa f r a l ' e s t r e m i t à del muso e 
la radice della coda è d i m . 4 ; i l peso 
a m m o n t a a 5 0 0 K g . Da queste sole 
ind icaz ion i r i su l t a che la giraffa dif
ferisce no tevo lmente da t u t t i gli altri 
m a m m i f e r i nel la conformazione del 
corpo , m a la sua s t ru t tu ra è tanto 
notevole che m e r i t a d i essere de
scr i t ta i n m o d o par t icolare . Come 
$ià abb iamo detto, la g i raf fa non è 

Scheletro della Giraffa (Dal Museo anat. di Berlino). 

sol tanto uno s t rano i b r i d o d i pantera e d i camelo, m a r i co rda i c o r p i d i v a r i animali 
nel le singole p a r t i del suo corpo . La testa e i l corpo si avv ic inano a quel l i del 
cava l lo ; i l col lo e le spalle r i co rdano invece i l camelo, e g l i orecchi i l bove ; la coda 
r i c h i a m a al la mente quel la del l 'as ino, le gambe ci f anno pensare alle a n t i l o p i , mentre 
i l colore e i l disegno del mante l lo l iscio r i co rdano v ivamen te la pantera . U n complesso 

d i t a l sorta i m p o r t a necessariamente una conformaz ione m o ì t o s t rana; per vero dire 
n o n v i s a r à m a i ch i possa chiamare la g i r a f fa bel la o p r e s s o c h é be l la . I l corpo breve 
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non è p r o p o r z i o n a t o al le gambe a l t i s s ime e a l l ungo c o l l o ; i l dorso m o l t o i nc l ina to 
è b r u t t o secondo o g n i n o r m a ar t i s t i ca e l 'al tezza mos t ruosa d e l l ' a n i m a l e n o n c o n t r i 
buisce ad a b b e l l i r l o . Bel la è so l tan to la testa, sp l end id i g l i occhi e leggiadro i l disegno 
del pelame ; t u t t o i l resto è s t rano e sp ropo rz iona to . 

L a testa a l lunga ta del la g i r a f f a appare ancora p i ù lunga pel muso sot t i le che la 
t e rmina . I n que l la testa b r i l l a n o occhi g r a n d i , v i v a c i , m a do lc i s s imi , g l i o recchi sono 
grand i , ben c o n f o r m a t i , m o b i l i s s i m i , l u n g h i c i rca 15 c m . e le due p ro tuberanze f r o n 
ta l i , g i à descri t te , che r i c o r d a n o lon tanamen te le corna , sono assai p i ù cor te degl i 
orecchi. I n mezzo a queste due p ro tube ranze s ' innalza una sporgenza ossea t o n d e g 

giante che fa l ' e f fe t to d i u n terzo c o r n o . I l col lo è lungo a l l ' i nc i r ca come le gambe 
an te r io r i , so t t i le , compresso ai l a t i e o rna to pos t e r io rmen te d i una bel la cresta d i 
peli . I l corpo è la rgo d i torace, m o l t o p i ù a l to al garrese che n o n alla groppa , a lquanto 
affondato lungo la l inea med iana e si d is t ingue per le omopla te che sporgono quasi 
ad angolo r e t t o ; verso la par te pos te r iore si r i s t r i nge no tevo lmente , per m o d o che, 
guardando l ' an ima le d i f r o n t e , la par te pos te r iore de l suo corpo scompare. Le gambe 
sono re la t ivamente s o t t i l i e d i lunghezza p r e s s o c h é ugua l e ; i l o ro zoccol i hanno 
anch'essi una s t r u t t u r a elegante. I l cub i to e i l perone mancano al t u t t o ; l 'osso m e t a -
tarseo n o n presenta nessuna t raccia de l l ' an t ica sa ldatura d i due ossa separate e sono 
pure affat to scompars i g l i avanz i del secondo e del q u i n t o d i t o che si osservano ancora 
i n a l t r i r u m i n a n t i . Sul la a r t ico laz ione del le gambe esiste come nel camelo una ca l lo 
sità nuda. La pel le è m o l t o spessa e ugua lmente pelosa dapper tu t to , ad eccezione dei 
coni cornei sopra menz iona t i , de l la cresta de l co l lo e de l f iocco caudale. I l man te l l o 
ha una t in t a fondamen ta l e g i a l l o - f u l v a che si inscurisce a lquanto sul dorso e d iventa 
bianchiccia ne l la par te i n f e r i o r e del c o r p o ; v i spiccano sopra larghe macchie i r r e g o 
l a r i , quasi sempre angolose, d i co lo r b r u n o - r u g g i n e p i ù o m e n o scuro e cos ì f i t t e che 
fanno parere re t ico la to i l f o n d o ch ia ro del pelame. Sul col lo e sulle gambe ta l i macchie 
sono p iù piccole che n o n nel r i m a n e n t e del corpo . I l ven t re è p r i v o d i macchie come 
la parte i n t e rna del le gambe. La c r i n i e r a è fasciata d i f u l v o e d i b r u n o ; g l i orecchi 
sono bianchi a n t e r i o r m e n t e e a l la radice , b r u n i c c i nel la par te pos t e r io re ; i l f iocco della 
coda è ne ro-cupo . Le g i ra f fe nate anzi t e m p o hanno u n pelame m o r b i d i s s i m o , g r ig io 
come quel lo dei sorc i e senza macch ie ; t u t t av i a le macchie esistono sempre a l 
momento del la nascita. I maschi m o l t o vecchi sono spesso s c u r i s s i m i ; invece le f e m 
mine vecchie hanno genera lmente una t i n t a ch ia ra , come se i l l o r o m a n t e l l o fosse 
impa l l id i to cogl i a n n i . 

« È certo », dice i l D i i m i c h e n , « che la g i r a f fa era g ià conosciuta dagl i an t ich i 
Egizi, p o i c h é la sua i m m a g i n e co r r i sponde ad u n segno s i l labico nelle i sc r iz ion i a 
gerogl i f ic i ; le pa re t i d i v a r i t e m p i e quel le d i mo l t e sepol ture presentano spesso l ' i m 
magine d i questo an ima le , i l quale era senza dubb io po r t a to i n Egi t to come t r i b u t o 
dai paesi p i ù m e r i d i o n a l i d e l l ' A f r i c a . L a s i l l aba che cor r i sponde a l l ' i m m a g i n e del la 

giraffa r i suona come « ser » e s ign i f ica pu re « a l to , grande, eccelso » ; m a non pos
siamo d i re che « ser » fosse i l ve ro n o m e del la g i ra f fa , p o i c h é f inora non venne 
scoperta nessuna figura i n cu i l ' i m m a g i n e degli a n i m a l i fosse i l lus t ra ta dai n o m i r e l a 

t iv i nelle annesse i s c r i z i o n i a g e r o g l i f i c i ». 
L 'area d i d i f fus ione che spetta a t tua lmente alla g i r a f fa si estende i n u n arco l a r 

ghissimo nel la par te o r i en ta le d e l l ' A f r i c a , compreso f r a i l 16° grado d i l a t i tud ine n o r d 
e i l 23° grado d i l a t i t ud ine sud. Nel K a l a h a r i la g i ra f fa scende u n po ' p iù a sud, m a 
ciò non accade cer tamente ne l t e r r i t o r i o de i fiume Orange. Pare che la g i ra f fa m a n c h i 
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i n tu t to i l t e r r i t o r i o del Congo; è pure ignota nella Guinea Super iore , ne l la Guinea 
I n f e r i o r e e nei paesi col locat i d ie t ro le due reg ion i suddette; del resto, anche nei tempi 
andat i s ' ino l t rava sol tanto n e l l ' A f r i c a mer idionale-occidenta le fino all 'Oceano Atlantico, 
dove scomparve in t i e ramente c inquanta o sessantanni o r sono. Poco dopo i l 1850 se 
ne uccisero ancora parecchie presso la baia delle Balene ; le u l t i m e g i ra f fe d i quella 
regione, vennero osservate ne l 1870 ne l l ' i n t e rno del paese, a or iente d i Okahandya. 
A l m e n o cos ì accertano Br incke r ed I r l e . A t tua lmen te le g i ra f fe si sono r i t i r a t e nel 
Ka laha r i ne l t e r r i t o r i o del lago N g a m i e i n v a r i t r a t t i d i t e r ra compres i f r a i l Kubango 
e i l K u n e n e ; poco p r i m a del 1890 , dice H . Schinz, abi tavano ancora verso occidente 
a lcuni luogh i i so la t i , a n o r d e a sud del lago d i Etosa. Ne l 1883 i l D a n c k e l m a n intese 
par lare della l o r o presenza nel la parte poster iore del Mossamedes e nel le montagne 
d i Tscella, m a n o n p o t è accertare la cosa colle p rop r i e osservazioni . Le g i raf fe abitano 
tu t to ra la regione che si t r o v a a or ien te del lago N g a m i , verso i l fiume Limpopo e 
verso i l paese d i Matabele, i l Ka laha r i e le r i v e del lo Tsciob dove abbondano irrego
l a rmen te qua e l à . Montagu K e r r ne vide parecchie a sud d i Schoschong nel 1884; 
secondo i l Selous, verso i l 1 8 8 0 avrebbero g i à i ncominc i a to a d i m i n u i r e nella parte 
set tentr ionale de l paese d i Matabele, spingendosi p iu t tos to verso or ien te dove prima 
mancavano a l t u t t o . Pare che m a n c h i n o i n m o l t e l oca l i t à a n o r d del lo Zambese ; invece 
r i compa iono i n quel t r a t to d e l l ' A f r i c a Orientale che si t r o v a sotto i l prote t tora to della 
Germania dove i l B ò h m confe rma la l o ro presenza fino a l lago Tanganica, ma non 
p i ù a occidente del medes imo. Da questa regione le g i ra f fe si estendono per tutto il 
paese d i Massai ; spingendosi a nord-oves t occupano l ' a l ta val le del N i l o e penetrano 
nel t e r r i t o r i o del lago Tsad; verso nord-es t g iungono v i c i n o a Tacca, quasi fino alla 
l a t i tud ine d i Kassala. A l m e n o , a l p r i n c i p i o d e l l ' u l t i m o decennio trascorso, i l James 
i n c o n t r ò le p r i m e gi raf fe lungo i l Chor-el-Gasch (Mareb) , sotto i l 1 5 ° grado d i latitu
dine n o r d . W . Y u n k e r ci scrive, che, nel la par te occidentale de l l ' a l t a val le del Nilo, 
esse n o n oltrepassano m a i lo spart iacque che d iv ide quel la regione da l Congo, anzi ne 
stanno lontane, t ra t tenendosi assai p i ù a n o r d ; verso i l sud s ' incont rano soltanto a 
or iente del Bahr el Dscebel. La g i ra f fa abi ta esclusivamente le steppe sparse d i alberi 
e d i cespugl i ; ha una grande preferenza per le p ianure , m a n o n manca neppure 
i n montagna . I I Fischer la t r o v ò parecchie vo l te all 'al tezza d i m . 1 7 0 0 nel paese 

d i Massai. 
Per vero d i re , nelle sue foreste nat ive , la g i r a f f a si c o m p o r t a i n m o d o assai diverso 

da ciò che le accade nello spazio r i s t re t to d i u n G ia rd ino zoologico. Anche q u i possiamo 
notare una m i r a b i l e concordanza della f o r m a e dell 'aspetto generale de l l ' an imale colla 
l oca l i t à e co l l ' ambien te i n cui esso v i v e . « U n branco d i g i ra f fe », dice i l Gordon Cuna-
m i ng, « sparso i n un boschetto d i quel le pi t toresche m i m o s e a parasole che adornano 
le l o ro nat ive p ianure , presenta a l l 'occhio del l 'osservatore uno spettacolo incantevole. 
I n f a t t i , per n o n esserne c o l p i t i , bisognerebbe mancare d i ogn i a t t i t ud ine ad ammirare 
le bellezze del la na tura , p o i c h é le strane g i ra f fe , col la l o ro a l ta s ta tura , giungono ad 
abboccare i r a m i e i r amosce l l i p i ù a l t i e i l o r o m o v i m e n t i si adattano e si armoniz
zano in t i e r amen te co l l ' ambien te che le c i rconda » . T u t t i g l i a l t r i osservator i dànno 
ragione a l Gordon C u m m i n g . « L a g i ra f fa che si aggira nel le s o l i t u d i n i della sua 
pa t r ia », dice s i r Samuel Backer, « è l ' an ima le p i ù vago e pi t toresco del la f o r m a ter
restre ». Le g i ra f fe si t ra t tengono a preferenza ne i l uogh i i n cui abbondano i tronchi 
f u l m i n a t i da l la fo lgo re , i q u a l i , essendo t u t t i coper t i d i l i chen i , r i co rdano moltissimo 

i l lungo col lo della g i r a f f a . « N o n d i rado », con t inua i l Gordon C u m m i n g , « r imas i in 
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d u b b i o i n t o r n o al la presenza d i u n branco d i g i ra f fe , finché n o n r i c o r s i a l m i o cannoc
chia le ; anche i m i e i compagn i , t u t t i semi-selvaggi , dovet tero p u r confessare che i l o ro 
occhi acu t i ed eserci ta t i s ' ingannavano spesso, p ig l i ando per g i ra f fe i t r o n c h i f u l m i n a t i 
e scambievo lmente per t r o n c h i le vere g i ra f fe ». Queste u l t i m e spiccano con maggio r 
evidenza quando si aggi rano nel la steppa b r u l l a lungo i l ma rg ine de l l ' o r izzonte l i m i t a t o ; 
a l lo ra , dice H e u g l i n , i l l u m i n a t e f avo revo lmen te dal la luce della sera, pa iono assai p i ù 
alte e s o p r a n n a t u r a l i d i c iò che n o n siano i n r e a l t à . 

I n generale le g i r a f f e v i v o n o i n b r anch i compos t i d i 6-8 i n d i v i d u i ; t u t t av ia , dove 
credono d i essere s icure dal le aggressioni dei l o r o n e m i c i , si r iun i scono in schiere 
assai p i ù numerose . G o r d o n C u m m i n g crede che t a l i schiere contengano generalmente 
16 i n d i v i d u i , sebbene ne abbia vedute parecchie composte d i 30 e anche d i 4 0 i n d i 
v i d u i . I l Baker accerta p e r f i n o d i avere i ncon t r a to d ivers i b ranch i d i g i raf fe cos t i t u i t i 
d i 7 0 - 1 0 0 i n d i v i d u i . Per conto m i o ne l Cordofan intes i sempre par lare d i p iccol i 
b ranchi d i g i ra f fe , poco n u m e r o s i . 

T u t t i i m o v i m e n t i del la g i r a f fa hanno qualche cosa d i s ingolare . La sua andatura 
o rd inar ia è u n passo t r a n q u i l l o che la rende maestosa ed aggraziata nel medes imo 
tempo, p o i c h é essa c a m m i n a muovendo contemporaneamente le due zampe che si 
t rovano dal la stessa par te . Invece quando cor re perde tu t t a la sua eleganza. I l 
Linchtenste in descrive con m o l t a efficacia l ' impress ione p rodo t ta dal la g i ra f fa sul l 'occhio 
dell 'osservatore. « Una vo l ta », d ic ' eg l i , « m i ero avv ic ina to tanto a due g i raf fe che 
avrei po tu to uccider le con u n paio d i fuc i l a t e : ad u n t r a t to esse m i v ide ro e f ugg i rono . 
Ma quella fuga era cos ì s t rana e comica per me che non t a rda i a d iment icare l 'oggetto 
della m i a caccia per r ide re , p rovando ne l lo stesso tempo merav ig l i a non piccola. Siccome 
la giraffa è u n an ima le eminen temente sproporz iona to , p o i c h é l 'altezza della parte ante
r iore del corpo s tuona con quel la del la parte poster iore , men t r e l 'altezza totale non 
corrisponde per nu l l a a l la lunghezza del corpo , per fuggi re con qualche sol leci tudine 
incontra mo l t e e g r a v i d i f f i co l t à . Quando i l Leva i l l an t accerta d i averla veduta t ro t ta re , 
m i r i s p a r m i a la fa t ica d i d i m o s t r a r g l i che egli non v ide m a i i n v i t a sua una giraffa 
vivente. Come è possibi le che una g i ra f fa sia i n grado d i t ro t ta re , data la grande spro
porzione che esiste f r a le sue zampe a n t e r i o r i e pos t e r i o r i ? L a g i raf fa p u ò solamente 
galoppare e posso accer tar lo per esperienza. Ma questo galoppo è così pesante, lento 
e sgarbato, che, a l la distanza d i due o t recento passi, si crederebbe d i poter tener 
dietro alla g i r a f fa c a m m i n a n d o d i b u o n passo, senza p e r ò a f f re t ta rs i soverchiamente. 
Per vero d i r e la distanza da cui si osserva l ' an imale rende p iù d i f f i c i l e i l conf ron to f r a 
lo spazio percorso, la m o l e de l l ' an ima le e g l i oggetti che lo c i rcondano, per cui la 
corsa della g i r a f f a appare fors 'anche p i ù lenta d i c iò che n o n sia i n r e a l t à . A d ogni 
modo la g i ra f fa compensa la lentezza de i suoi m o v i m e n t i col l 'ampiezza del passo, 
po iché si calcola che ogn i suo passo m i s u r i da 4 a 5 m . Siccome nella g i raf fa la parte 
anteriore del corpo è m o l t o pesante e v o l u m i n o s a , ne r i su l t a che essa non è i n grado 
di sollevare le zampe a n t e r i o r i colla fo rza dei musco l i , m a per f a r l o é costretta a 
ripiegare i l col lo a l l ' i n d i e t r o , spostando i l centro d i g r a v i t à verso la parte poster iore 
del corpo . A l l o r a sol leva da l suolo le zampe a n t e r i o r i senza piegarle e le riabbassa 
nello stesso m o d o , piegando i l col lo i n avan t i e spingendosi innanz i col l ' a iu to degli 
a r t i pos t e r io r i . Quando i l co l lo si piega a l lo i n n a n z i , le zampe pos ter ior i si sollevano 
da te r ra . Per conseguenza i l col lo con t inua sempre a osci l lare innanz i e ind ie t ro quasi 
come l 'a lbero d i una nave cul la ta dal le onde ». Mentre fugge la g i raf fa solleva la coda 
sul dorso . I l Selous accer ta , che , anche fuggendo, approf i t t a benissimo dei r a m i 
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or i zzon ta l i che incon t ra sul la sua strada, piegando ta lora fino a t e r r a i l lunghissimo 
col lo d i cu i la p rovv ide la na tura . Per raggiungere una g i r a f fa fuggente, g i à lontana, si 
r ichiede u n buon caval lo. T r o v i a m o quanto segue i n t o r n o alle g i ra f fe nelle Note sul
l ' A f r i c a Orientale del B ò h m , pubblicate da l Noack: « I maschi sono spesso m o l t o grossi 
e d i colore oscuro. Non d i rado si avv ic inano ai v i l l agg i e verso sera vanno a bere 
percorrendo sent ier i b a t t u t i . È d i f f i c i l e a v v i c i n a r l i per la na tura de i l u o g h i i n cui vivono 
ed anche p e r c h è sono s t raord inar iamente caut i , fuggono con somma v e l o c i t à , malgrado 
l 'apparente lentezza de i l o r o m o v i m e n t i . Tu t t av ia si vedono spesso i l o r o lungh i colli 

ch in i sui fitti cespugli, p e r c h è le g i raf fe sono a n i m a l i m o l t o cur ios i e accompagnavano 
parecchie vol te per delle ore la nos t r a , caro vana, a t t raverso a l la steppa sparsa di 
cespugli, sebbene per conto nostro avessimo g i à fa t to diverse v i t t i m e nei lo ro branchi. 
Le g i raf fe fuggono i n fila, le une d ie t ro le a l t re , con u n r u m o r e sommesso, m a senza 
f o r m a r e una l inea i n i n t e r r o t t a come quel la dei soldat i ». 

La g i ra f fa prende u n at teggiamento s t raniss imo quando v u o l bere o raccogliere 
qualche oggetto caduto a t e r ra . I n var ie descr iz ioni p i ù antiche leggiamo che a tal fine 
la g i ra f fa s ' inginocchia. Ciò p u ò accadere, m a sol tanto i n v ia eccezionale. I n generale 
la g i ra f fa abbassa la parte an ter iore del corpo d iva r icando le zampe a n t e r i o r i onde 
giungere comodamente al suolo col suo lungo col lo . Chi non ha veduto coi propri 
occhi tale at teggiamento lo crede imposs ib i le . Del resto i l Selous la v ide bere divar i 
cando le zampe an t e r i o r i n o n solo la te ra lmente , m a anche al lo i n n a n z i e a l lo indietro, 
a p iù r iprese, finché non fosse r iusc i ta ad abbassarsi i n m o d o convenien te ; i l Bòhm 
accerta che la g i ra f fa pascola ben sovente in ginocchio. Per cor icars i la g i ra f fa inco
minc i a ad abbassarsi appoggiandosi su l l ' a r t ico laz ione flessibile delle zampe anteriori, 
q u i n d i raccoglie e piega le zampe pos t e r io r i e finalmente si posa sul petto come fa 
i l camelo. Durante i l sonno si adagia u n poch ino d i fianco e p e r c i ò r ip i ega l ' ima o 
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ambedue le gambe a n t e r i o r i , volge i l co l lo a l l ' i n d i e t r o e posa la testa sulle coscie 
degli a r t i p o s t e r i o r i . I l suo sonno è legger iss imo e du ra poco t empo . L a g i r a f fa p u ò 
r i m a n e r e parecchi g i o r n i senza d o r m i r e e pare che si r i p o s i anche stando i n p i e d i . 

È cosa evidente che i l c ibo del la g i r a f f a dev'essere i n r a p p o r t o col la sua c o n f o r m a 
zione al t u t t o speciale e colla sua indo le . Questo an imale n o n è p u n t o adatto a pascolare 
l 'erba sul suolo m e n t r e invece p u ò agevolmente s f ronda re g l i a lbe r i . Perquesto u f f i c io g l i 
presta o t t i m i s e rv ig i la sua l i ngua es t remamente m o b i l e . È noto che quasi t u t t i i r u m i 
nant i si g iovano del la l i ngua per raccogliere i l c ibo ; m a nessuno fa u n uso cos ì esclusivo 
d i quest 'organo come la g i r a f f a . L a l ingua rappresenta per la g i r a f f a la proboscide d e l 
l 'elefante. I n f a t t i , per mezzo del la l i ngua , la g i r a f fa raccoglie g l i oggett i p i ù m i n u t i , 
spicca le fog l io l ine p i ù tenere e se le reca i n bocca. « Nel nos t ro Gia rd ino Zoologico », 
osserva Owen, « p i ù d 'una s ignora assorta ne l la contemplaz ione della g i ra f fa , f u d e r u 
bata dei fiori a r t i f i c i a l i che o rnavano i l suo cappel lo . Pare che nella scelta degl i a l i m e n t i 
la g i raf fa si lasci guidare p iu t tos to dal la v is ta che n o n da l l ' odo ra to ; p e r c i ò n o n d i rado 
s'inganna come accadde appun to quando a f fe r rava colla sua l i ngua , agile e destra, i 
fiori a r t i f i c i a l i e l i staccava da i cappe l l in i delle s ignore » . Nel la v i t a l ibe ra le g i ra f fe 
si cibano p r i n c i p a l m e n t e d i r a m i , d i g e m m e e d i fogl ie d i m i m o s e ; m a s f rondano pure 
volont ie r i le p iante r a m p i c a n t i che avvo lgono i n g r an copia g l i a lber i dei boschi che 
abbondano n e l l ' A f r i c a se t ten t r ionale . Siccome g l i a l be r i d i quest i boschi n o n superano 
in altezza la g i r a f f a , questa si p rocura fac i lmente i l suo cibo quo t id iano , avendo, come 
il camelo, le labbra e la l i ngua al t u t to insens ib i l i alle acute spine d i quelle piante . 
Mangia d i rado l ' e rba del la steppa, sebbene quando è ancora verde n o n la disdegni 
affatto. Quando si nu t r e d i c i b i f resch i e succosi p u ò stare a lungo senz'acqua, come 
i l camelo. I n generale si contenta d e l l ' u m i d i t à che s i t r o v a nel le fogl ie e ne i g e r m o g l i 
f reschi ; p e r c i ò s ' i ncon t ra pure i n r e g i o n i lontane anche parecchie m i g l i a da una pozza 
d'acqua o da u n ruscel lo . Ma, ne l la stagione del la s i cc i t à , quando g l i a l be r i sono quasi 
tut t i spogli del l o r o ab i to f rondoso e le erbe disseccate le o f f r o n o uno scarso a l i m e n t o , 
essa percorre m o l t e m i g l i a per dissetarsi neg l i s tagni paludosi o ne i pan tan i che sono 
l'unico residuo dei fiumi s t r a r i pa t i du ran te la stagione delle pioggie . T a l i l uogh i sono 
appunto i l teatro i n cui si possono a m m i r a r e da l vero le belle cose descrit te ne l la 
splendida poesia del F r e i l i g r a t h . La g i r a f f a r u m i n a i n p i ed i , m a p r inc ipa lmen te d i 
notte; tu t t av ia pare che i n questa operazione n o n i m p i e g h i tanto t empo come la 

maggior parte degl i a l t r i r u m i n a n t i . 
I sensi del la g i r a f fa sono m o l t o s v i l u p p a t i ; la vista e l ' u d i t o sono finissimi; anche 

le faco l tà i n t e l l e t t ua l i n o n sono i n f e r i o r i ai sensi. La girar la è un an imale astuto e 
intell igente, m o l t o s impa t i co ed anche mansueto e pacif ico r ispet to al la sua m o l e ; 
vive i n pace n o n solo coi suoi s i m i l i , m a anche con a l t r i a n i m a l i p u r c h é non lo 
molestino t r o p p o . I n caso d i b isogno la g i r a f f a sa d i fenders i beniss imo, n o n già colle 
corna che paiono fa t te un icamen te per se rv i r le d ' o rnamen to , m a con f o r t i s s i m i calci 
che assesta colle sue zampe lunghe e ne rbo ru te . I masch i ecci ta l i da l l ' amore combat 
tono f r a l o r o appun to i n questo m o d o pel possesso delle f e m m i n e ; la madre difende 
i l figlio menando calci con t ro i l p e r f i d o f e l i n o che vuole impadron i r sene e tanta è 
la forza d i quest i calci che po t rebbero abbat tere pe r f i no u n leone. I gua rd ian i dei 
Giardin i zoo log ic i debbono stare i n guard ia colle g i ra f fe , sebbene i n generale queste 

si c o m p o r t i n o abbastanza bene con l o r o . 
La r i p r o d u z i o n e del la g i r a f f a f u conosciuta sol tanto i n questi u l t i m i t e m p i . Le 

osservazioni fa t te i n v a r i G i a r d i n i zoologic i d imos t rano che l 'accoppiamento si compie 
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i n ma rzo o al p r i nc ip io d i a p r i l e ; i l par to ha luogo i n maggio o i n g iugno ; per con
seguenza la dura ta della gravidanza v a r i a f r a 431 e 4 4 4 g i o r n i , c ioè f r a 14 mesi e ' / 4 

e 1 4 mesi e '/«• Durante l 'accoppiamento i due sessi facevano intendere u n belato 
sommesso. I maschi balzavano g l i un i cont ro g l i a l t r i senza t roppa violenza e si 
f regavano a vicenda i l dorso e i fianchi colle protuberanze f r o n t a l i . Non accadde 
nessuna lo t ta seria. I l par to f u rap ido e facile. I l p rodo t to comparve dappr ima colla 
testa e colle zampe a n t e r i o r i . Dopo la nascita r imase circa un m i n u t o i m m o b i l e , poi 
c o m i n c i ò a respi rare ; i n capo a mezz 'ora c e r c ò d i alzarsi e ven t i m i n u t i dopo si avvi
c i n ò barcol lando al la madre . Questa contemplava con m o ' t a ind i f fe renza la sua prole 
e l ' i n d o m a n i si dovette condur re ne l lo s t ab i l imento una vacca la qua e a l l a t t ò per 
circa u n mese la giovane g i ra f fa . Dieci ore dopo la nascita questa correva g ià dapper
t u t t o ; i l terzo g io rno incominc iava g i à a saltare. Quando nacque era lunga m . 2 , 1 , le 
zampe an t e r i o r i avevano l 'altezza d i m . 1,5 e la coda era g i à lunga 50 c m . Circa 
9 mesi dopo la nascita d i questo p rodo t to la madre venne d i nuovo fecondata e in 
capo a 431 g i o r n i diede al la luce u n a l t ro nato, i l quale 12 ore dopo succhiava avida
mente i l la t te ma te rno . Dopo 3 set t imane brucava g ià l ' e rba e a l l ' e t à d i 4 mesi inco
m i n c i ò a r u m i n a r e . Nella p r i m a se t t imana era a l to m . 2,7 a l l ' e t à d i 9 mesi m . 3. 

La caccia del la g i r a f fa è prat icata con passione tanto dagl i i nd igen i del l 'Africa 
quanto dagli Europe i . I p r i m i la inseguono col l ' a iu to dei camel i o dei cava l l i ; quando 
l 'hanno raggiunta dopo una lunga corsa che la spossa a lquanto le tagl iano colla spada 
i l tendine d i Achi l l e per m o d o che la povera bestia, costretta a zoppicare, diventa loro 
preda; q u i n d i la uccidono per usuf ru i re della carne m o l t o s t imata dappertut to e di 
var ie a l t re p a r t i del corpo. G l i Europe i adoperano invece i n questa caccia le armi 
da fuoco , m a i n generale p r i m a d i poter uccidere le g i ra f fe con f u c i l i a lunga portata, 
debbono inseguir le accanitamente per m o l t o t empo . L a sua altezza s t raordinar ia è 
m o l t o vantaggiosa per la g i ra f fa p o i c h é le permet te d i d o m i n a r e col lo sguardo uno 
spazio immenso e d i r i p a r a r s i a t empo dai n e m i c i che la minacc iano . Per vero dire, 
Heugl in accerta d i aver po tu to avvic inare senza g r a v i d i f f i co l t à parecchie giraffe 
ne l l ' i n te rno delle foreste, per modo da poter le uccidere con u n colpo d i pistola, ma 
è l 'un ico viaggiatore a cui c iò sia accaduto. T u t t i g l i a l t r i osservatori e cacciatori sono 
concordi nell 'asserire, che, f r a t u t t i g l i a n i m a l i p r o p r i delle so l i t ud in i de l l 'Af r ica , la 
g i raf fa è quel lo che si lascia avvic inare con maggior d i f f i co l t à . Poch i a n i m a l i selvatici 
ind igen i d i quelle r eg ion i riescono a stancare così presto i caval l i dei cacciatori che l i 
inseguono. La g i raf fa si contenta d i mantenere una certa distanza f r a i l p r o p r i o corpo 
e i l cacciatore che la ins id ia , m a resiste al la corsa più d i qua lunque cavallo, purché 
i l suolo su cui corre sia confacente ai suoi bisogni ; i n f a t t i la cosa sarebbe assai diversa 
quando si trattasse d i salire una col l ine t ta . Secondo sir Samuel Baker i l cacciatore 
desideroso d i inseguire la g i ra f fa , dovrebbe abbandonars i al la corsa p i ù disperata dal 
p r inc ip io al la fine della caccia. Se la g i ra f fa riesce a guadagnare u n t r a t to d i strada 
nei p r i m i cinque m i n u t i , nessun cavallo ha i l potere d i raggiunger la . Invece i l Selous 
dice che le g i raf fe non svi luppano nel la corsa t u t t a la v e l o c i t à d i cu i sono capaci che 
i n caso d i u n estremo b i sogno ; p e r c i ò i l cacciatore, f o r n i t o d i u n discreto cavallo, 
non stenta ad avvic inar la abbastanza per assestar l o r o una pal la ben d i re t t a , balzando 
a te r ra dal la sella nel m o m e n t o oppor tuno . 

G l i ind igeni t raggono u n grande pa r t i t o dal corpo del la g i r a f f a che hanno ucciso. 1 

Colla pelle preparano var ie sorta d i c u o i o ; i l fiocco t e rmina le della coda serve per fare 
u t i l i s s i m i scacciamosche; g l i zoccoli vengono t r a s f o r m a t i i n ogget t i d i co rno e la carne 
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è apprezzata dappe r tu t t o . Ma la .o ro g io ia n o n ha p i ù l i m i t i quando r iescono ad i m p a 
d r o n i r s i d i una g i r a f f a v i v a . T u t t i v anno a gara n e l l ' a m m i r a r l a e si ra l l egrano d i pos
sederla. Nel le c i t t à de l cen t ro d e l l ' A f r i c a si osservano spesso due corna d i g i r a f fa 
che sporgono sulle al te m u r a d i c in ta d i u n g i a r d i n o , e, i n v ic inanza de i v i l l a g g i , 
non è d i f f i c i l e i n c o n t r a r e alcune g i ra f fe addomest icate che si aggirano t r a n q u i l l a m e n t e 
in to rno al le a b i t a z i o n i degl i i n d i g e n i . Quando a r r i v a m m o a K a r c o d j , v i l l agg io s i tuato 
sul F i u m e A z z u r r o , una g i r a f f a si a v v i c i n ò a l la nos t ra barca per sa lu tarc i . N o n aveva 
nessuna paura d i n o i ; i n f a t t i a c c e t t ò sub i to dal le nos t re m a n i i l pane e i s emi d i 
dur ra che andavamo a gara n e l l ' o f f r i r l e e c o n t i n u ò a t r a t t a r c i come suoi vecchi a m i c i . 
La fu rbacch iona n o n t a r d ò ad accorgersi che la sua presenza ci era m o l t o gradi ta ; 
in fa t t i , finché c i f e r m a m m o nel v i l l a g g i o , venne parecchie vol te a l g i o r n o a v i s i t a rc i 
per fars i accarezzare. D ' a l lo ra i n p o i m i spiegai i l s ignif ica to de l n o m e d i « Serafe » , 
« Cara », che g l i A r a b i d à n n o al la g i r a f fa e f u i ben contento d i po ter osservare da l vero! 
nella piena l i b e r t à de i suoi m o v i m e n t i , u n an ima le cosi s t rano e pure cosi attraente.' 

Le g i ra f fe v i v e n t i r i c o m p a r v e r o per la p r i m a vol ta i n Europa circa t re secoli o r 
sono e susci tarono dapper tu t to una grande m e r a v i g l i a p o i c h é questo an imale , sebbene 
i l Levai l lant lo avesse descr i t to con una re la t iva esattezza, era d iven ta to , per cos ì d i re , 
un m i t o . I l P a s c i à de l l 'Eg i t t o , sapendo che cer t i A r a b i del Sennar avevano al levato con 
esito felice due piccole g i r a f f e co l lat te d i camela, decise d i regalare quest i a n i m a l i 
a qualche m o n a r c a de l l 'Eu ropa , l i fece ven i re i n Cairo dove passarono t re mesi ne i 
suoi g i a r d i n i per r iposa r s i da l v i a g g i o ; q u i n d i , imbarca te le sopra due grossi barconi , 
le m a n d ò i n Alessandr ia dove f u r o n o nuovamente imbarca te sopra u n bas t imento a 
vela. I consoli d ' I n g h i l t e r r a e d i F ranc ia si contesero t i r ando lo a sorte i l possesso 
delle g i raf fe , ambedue f e m m i n e , le qua l i a r r i v a r o n o fe l icemente ne l luogo del la lo ro 
destinazione; que l la che doveva andare a L o n d r a v i giunse i l g i o r n o 11 agosto 1827 . 
A Parigi la m o d a s ' i m p a d r o n ì anche delle povere g i r a f f e : i n f a t t i ne l 1828 m o l t a 
gente si ves t iva ancora à la girafe. Ne l 1834 , Th ibau t , m i o car iss imo conoscente 
stabilito ne l Cordofan , t r a s p o r t ò i n E u r o p a diverse a l t re g i ra f fe v i v e n t i d i cu i si era 
impadroni to nel le steppe del Cordofan . Per ca t turare g l i i n d i v i d u i g iovan i , dovette 
pr ima uccidere le m a d r i . E g l i accerta che la caccia delle g i ra f fe v iven t i è d i f f i c i l i s s ima 
e molto faticosa. Bisogna r i m a n e r e nel le steppe parecchie se t t imane, d i sporre d i o t t i m i 
cavalli, d i b u o n i came l i e d i m o l t e vacche e pagare la rgamente g l i A r a b i che sono 
indispensabili per m a n d a r e a t e r m i n e la caccia. Le g i ra f fe g iovan i s i abbandonano 
alla lo ro sorte senza o p p o r r e a lcuna resistenza, m a è d i f f i c i l e a l levar le e ad ogni m o d o 
si debbono accudire col la mass ima di l igenza . P e r c i ò , appena cat turate , è necessario 
nutr i r le i m m e d i a t a m e n t e col la t te d i una vacca. Dopo qualche g io rno sono g i à assai p i ù 
domestiche e a l lo ra vengono t raspor ta te su l la costa de l mare ins ieme alle l o ro n u t r i c i . 

Disgraziatamente le g i ra f fe por ta te i n Europa non soppor tano la s c h i a v i t ù se non 
vengono t ra t t a te col la mass ima cura , i n m o d o c o n f o r m e a i l o r o b isogni . Quasi tutte 
soccombono ad una m a l a t t i a pa r t i co la re delle ossa che è l o r o p r o p r i a e che p e r c i ò 
venne ch iamata « m a l a t t i a della g i ra f fa » . L e cause d i questo m o r b o potrebbero essere 
la mancanza d i esercizio fisico e i l c ibo poco adat to ai b i sogni de l l ' an imale . Fondan
domi sulle esperienze fa t te sulle a lc i , credo che al cibo delle giraffe debbasi aggiungere 
una certa q u a n t i t à d i acido t ann ico i l quale è m o l t o confacente alla lo ro salute. Un 
ambiente grande ed u n suolo caldo nel la s tal la sono pure condiz ion i indispensabil i 

pe rchè le g i r a f f e possano soppor tare a lungo la s c h i a v i t ù . 
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La f amig l i a dei C A M E L I D I ( C A M E L I D A E ) si dis t ingue per le ca l l o s i t à p l an t a r i , per 
la mancanza d i corna e d i unghie pos te r io r i , pel l abb ro super iore fesso e per la 
denta tura . Per ques t 'u l t imo r igua rdo i camel id i si scostano da t u t t i g l i a l t r i r u m i 
n a n t i p e r c h è hanno 2 e ne l la p r i m a g i o v e n t ù per f ino 6 i n c i s i v i ne l la mascella supe
r io re , ment re la mascella i n fe r io re ne contiene sempre 6. G l i zoccol i son piccolissimi, 
anzi rappresentat i da unghie d ig i t a l i alle piante callose. L o stomaco si compone soltanto 
di t re p a r t i p e r c h è l 'omaso o centopelle, è cosi piccolo che p u ò essere ancora consi
derato come appartenente a l l ' abomaso. 

1 camel id i sono r u m i n a n t i m o l t o grossi , f o r n i t i d i col lo lungo , d i testa allungata, 
d i groppa r i en t r an t e ag l i i n g u i n i e d i pelame crespo, quasi lanoso. Le vertebre 
cervical i sono notevolmente lunghe e quasi sprovvedute d i apof ì s i spinose : le ossa 
delle gambe sono robust iss ime. 

La patr ia dei came l id i comprende l ' A f r i c a Set tentr ionale, l 'As ia centrale e la parte 
sud-ovest de l l 'Amer i ca . Nel Continente ant ico le poche specie d i questa famig l ia sono 
tut te domestiche; invece ne l Continente nuovo non tu t te vennero addomesticate. 
Le specie indigene de l l 'Amer i ca abi tano le alte montagne dove salgono fino all'altezza 
d i 4000 m . sul l i ve l l o del m a r e ; quelle del Continente ant ico v ivono nelle pianure 
calde ed asciutte. I Camel id i si cibano d i erbe, d i fogl ie , d i ramoscel l i e d i piante 
spinose. Sono m o l t o sobr i e possono sopportare a lungo la fame e la sete. La loro 
andatura o rd ina r i a è u n passo d i por tan te , p o i c h é c a m m i n a n o muovendo contem
poraneamente le due gambe dal medesimo l a t o ; sebbene sia rap ida , la lo ro corsa 
è barcol lante e i n apparenza anche impaccia ta . Le specie selvatiche v ivono i n branchi 
e tu t te quante sono socievol i . N o n sono m o l t o in t e l l i gen t i e n o n è possibile consi
de ra r l i come a n i m a l i mansuet i , b u o n i e paz ien t i , sebbene accettino i l giogo e i l 
d o m i n i o de l l ' uomo con una certa rassegnazione. La f e m m i n a partorisce u n unico 
figlio a cui prodiga le cure p i ù affettuose. 

I C A M E L I ( C A M E L U S ) si d is t inguono per la mole considerevole del corpo e per 
una o due gobbe d o r s a l i ; la lo ro denta tura contiene i n o l t r e d ' ambo le p a r t i delle 
mascelle u n mola re d i p i ù d i quel la dei L lamas . Hanno corpo sgarbato e testa brut
t i ss ima; i l pelame è m o l t o ineguale, lungo i n cert i t r a t t i e lanoso i n a l t r i ; sul petto, 
sulle ginocchia e sui ma l l eo l i si osservano delle ca l lo s i t à p a r t i c o l a r i . Le specie cono
sciute sono d u e : una abita p r inc ipa lmen te l ' A f r i c a e l ' a l t r a v ive n e l l ' A s i a ; queste 
due specie sono i l C A M E L O o D R O M E D A R I O e i l C A M E L O D E L L A B A T T R I A N A . 

Il camelo è senza dubbio l'animale domestico più utile fra tutti quelli che vivono 
n e l l ' A f r i c a , m a è pure la bestia p i ù stupida, p i ù ant ipat ica , p i ù spiacevole ed ostinata 
che si possa i m m a g i n a r e . Parlo per esperienza, avendo avuto occasione d i conoscere 
da v i c ino i l d r o m e d a r i o ne l la sua pat r ia . Esso deve tu t t a la sua f ama alle attitudini 
d e r i v a n t i dal la conformaz ione del suo co rpo ; finora nessun arabo p e n s ò d i vantarne 
le f a c o l t à in t e l l e t tua l i , sebbene nel suo paese esso sia indispensabi le a t u t t i . 

I l C A M E L O A D U N A G O B B A O D R O M E D A R I O (Camelus dromedaritcs), chiamato dagli 
A r a b i G E M E L , è u n grosso r u m i n a n t e i l quale raggiunge l 'altezza media d i m . 2, 2,3 e 
la lunghezza d i m . 3, 3,3, misura to dalla pun ta del muso fino a l l ' e s t r e m i t à della coda. 
I l camelo presenta una grande v a r i e t à d i f o r m e , sebbene le sue razze n o n siano cosi 

numerose come quel le del cavallo. I n generale si p u ò d i re che i camel i del deserto e 1 
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delle steppe sono a n i m a l i a l t i e sve l t i , f o r n i t i d i gambe lunghe , m e n t r e q u e l l i dei 
paesi f e r t i l i e sop ra tu t to q u e l l i d e l l ' A f r i c a Set tent r ionale sono a n i m a l i t ozz i e pesant i . 

Fra u n « B i s c h a r i n » (razza a l levata da i n o m a d i B i scha r in ) , e i l camelo da soma d e l 
l 'Egi t to s i osserva una d i f fe renza n o n d i cer to i n f e r i o r e a quel la che passa f r a u n 
destriero arabo e u n caval lo c o m u n e da car re t t i e re . 11 p r i m o camelo è i l m i g l i o r 
animale da sella a cui l ' u o m o possa a f f ida r s i , l ' a l t r o è la bestia da soma p i ù fo r t e e 
robusta d i cu i esso usuf ru isca i s e rv ig i . 

G l i A r a b i d i s t i nguono a lmeno ven t i razze diverse d i camel i o n a v i de l deserto, 
p o i c h é esiste anche pe i came l i una scienza analoga a quel la de i cava l l i ; i n f a t t i anche 

Scheletro del Camelo (Dal Museo anatomico di Berlino). 

pei d r o m e d a r i si pa r l a d i a n i m a l i n o b i l i ed i g n o b i l i . L a testa è p iu t tos to cor ta , m a 
i l muso a l lunga to e sporgente, i l c ran io m o l t o elevato e tondeggiante ; g l i occhi f o r n i t i 
d i pup i l l a ovale , collocata o r i zzon ta lmen te , sono g rand i ed hanno un'espressione s tu 
p ida ; g l i orecchi sono p icco l i s s imi , m a m o b i l i , si t r ovano d ie t ro i l cranio e sono m o l t o 
discosti f r a l o r o . I l l abb ro super iore sporge sul l abb ro i n f e r i o r e , i l quale dal canto 
suo penzola a lquanto come se la massa dei musco l i fosse t roppo pesante per essere 
governata. Guardando u n camelo d i prospet to pare che tenga le labbra quasi sempre 
aperte e le n a r i c i abbassate l a t e r a lmen te ; quando l ' an ima le si m u o v e con mol t a ve lo 
cità, le sue b r u t t e l abbra c iondo lano d i con t inuo su e g i ù come se n o n potessero 
r imanere a l l o r o posto. Su l l 'occ ip i te si t r o v a n o alcune ghiandole d i secrezione p a r t i 
colare, le q u a l i per mezzo d i due canalet t i sboccano sulla superf ic ie della pelle e secer
nono con t inuamente un l i q u i d o nero e fetente che d iventa p i ù abbondante nel per iodo 
degli a m o r i . I l co l lo è l ungo , compresso ai l a t i e acquista la sua grossezza massima 
verso i l mezzo del la sua lunghezza ; i l corpo è panc iu to e tondeggiante da ogni Iato. 
La l inea dorsale s ' innalza da l co l lo al garrese descr ivendo u n a r c o ; d i là sale r a p i 
damente f i n o a l l ' e s t r e m i t à del la gobba d 'onde p o i scende d i nuovo a l l ' i nd i e t ro con 

una for te inc l inaz ione . L a gobba è d i r i t t a , m a co l l ' andar degli a n n i cambia alquanto 



160 Ordine undecimo: Artiodattili 

d i m o l e ; ingrossa quando l ' an imale è ben n u t r i t o e d iminuisce se la bestia scarseggia 
d i c ibo. Negli i n d i v i d u i ben pasciuti ha la f o r m a d i una p i r a m i d e ed occupa almeno 
la quar ta parte del dorso ; invece negl i i n d i v i d u i m o l t o m a g r i è quasi al t u t to scom
parsa. Nel la stagione delle pioggie che por ta seco r i cch i ed abbondan t i pascoli, la 
gobba, appena v is ib i le durante g l i asciut t i mesi della carestia, cresce con una rap id i t à 
sorprendente e al lora i l suo peso p u ò giungere sino a 15 K g . , m e n t r e ne l caso con
t r a r i o scende a 2 o 3 K g . Le gambe sono male attaccate; le coscie degl i a r t i posteriori 
sporgono o l t r e i l corpo ed aumentano cos ì l 'aspetto sgarbato de l l ' an imale . Le dita 
p iu t tos to lunghe e larghe sono avvolte dal la pelle del corpo fin verso l ' e s t r e m i t à e 
pa iono esservi attaccate ; la lo ro d iv is ione è segnata da u n solco p r o f o n d o sulla parte 
super iore del piede, largo e cal loso; i n f e r i o r m e n t e i l piede è tondeggiante come un 
cuscino e soltanto u n po ' r aggr inz i to d inanz i e d i d ie t ro . L ' o r m a lasciata da questo 
piede è uno s tampo ovale con due al lacciature e due incav i aguzzi nel la par te anteriore 
i qua l i p rovengono dalle d i ta . La coda f o r n i t a d i u n c iuf fo sott i le scende fino alle cal
cagna. I l pelo è m o r b i d o , lanoso, m o l t o al lungato sul c ranio , sulla nuca, sulla gola, 
sulle spalle e sulla gobba, assai p i ù fitto verso l ' e s t r e m i t à della coda. Meri tano pure 
d i essere notate le ca l los i t à che si osservano sul petto, sulle ginocchia e sulle calcagna, 
le qua l i c o l l ' e t à aumentano d i mole e d i durezza. La ca l lo s i t à del petto sporge sulla 
pelle come una gobba speciale e costituisce per cos ì d i r e un appoggio che sostiene i l 
corpo de l l ' an imale durante i l r iposo. 

I n o r ig ine la denta tura si compone d i 6 i n c i s i v i nel la mascella superiore e nella 
mascella in fe r io re . Ma i qua t t ro denti d i mezzo della mascella superiore cadono pre
stissimo e non vengono p i ù s u r r o g a t i ; p e r c i ò negl i i n d i v i d u i p i ù vecchi la mascella 
superiore contiene sol tanto 2 dent i a n t e r i o r i , r e la t ivamente grossi , foggia t i a guisa di 
can in i , aguzzi e r i c u r v i , men t r e nel la mascella i n f e r i o r e t r o v i a m o dei v e r i incisivi , 
s t raord inar iamente rassomigl ian t i a q u e l l i del caval lo. Ogni mascella contiene inoltre 
ver i den t i can in i , per n o n d i r e , que l l i della mascella super iore ; nel la mo le e nella forma 
r icordano piu t tos to i den t i l acera tor i d i u n feroce ca rn ivo ro che n o n que l l i d i un 
ruminan te . Anche i m o l a r i presentano m o l t e p a r t i c o l a r i t à . 

I l colore del camelo è assai va r iab i l e . I n generale esso ha la t i n t a della sabbia; 
ma s ' incontrano pure degli i n d i v i d u i g r i g i , b r u n i o affa t to n e r i con p ied i p i ù chiar i ; 
non esistono camel i chiazzat i . Gl i A r a b i considerano t u t t i i camel i n e r i come animali 
p iù ca t t iv i e meno preg ia t i d i que l l i p i ù ch ia r i ; p e r c i ò sogl iono ucc ider l i nel la prima 
g i o v e n t ù . Gl i i n d i v i d u i g iovani si d i s t inguono dagl i a d u l t i e da i vecchi pel morbido 
mante l lo che ne r iveste i l corpo, pel corpo p i ù leggiadro e tondeggiante , p e r c h è le 
fo rme angolose si mani fes tano e si accentuano sol tanto cogl i a n n i . 

A i nos t r i g i o r n i i l camelo è conosciuto un icamente nel la sua q u a l i t à d i animale 
domestico i n tu t te le r eg ion i d e l l ' A f r i c a comprese f r a i l m a r Medi ter raneo e i l 12° grado 
d i l a t i t ud ine n o r d ; nel paese dei Somal i si estende fino a l 5° grado d i latitudine 
n o r d ; lo stesso accade ne l la par te mer id iona le -occ identa le de l l 'As ia . Dall'estremo 
Oriente , vale a d i re dal la Bucar ia e dal la T u r c o m a n n i a , esso passa nel la Persia, attra
versa l 'As ia Minore e la Soria ; ent ra n e l l ' A r a b i a e pe rcor re la par te settentrionale 
d e l l ' A f r i c a fino all 'Oceano At l an t i co . Secondo A . Wal te r , i l camelo a due gobbe sarebbe 
o r i g i n a r i o del la Bucar ia e del la T u r c o m a n n i a dove sono m o l t o p reg ia t i g l i ibr idi 
r i s u l t a n t i da l l ' accoppiamento delle due specie. I l camelo s ' incont ra pu re nelle isole 

Canarie e venne i m p o r t a t o i n Aus t ra l i a , n e l l ' A m e r i c a Set tent r ionale , i n I t a l i a e nella 
parte mer id iona l e del la Spagna. Prospera o t t i m a m e n t e nel le r e g i o n i asciutte dell'India 
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Set tentr ionale. N e l l ' i s o l a d i Zanzibar , dice Hans Meyer, m o l t i d r o m e d a r i l avo rano 
nei mac ina to i del su l tano , m a so f f rono m o l t o i l c l i m a de l paese. Pare che i l camelo sia 
o r ig ina r io d e l l ' A r a b i a ed è p robab i l i s s imo che sia stato i m p o r t a t o assai p i ù t a r d i nella 
parte se t ten t r ionale d e l l ' A f r i c a . I m o n u m e n t i de l l ' an t i co Eg i t t o n o n presentano nessuna 
immag ine d i questo s t rano a n i m a l e ; anche g l i a n t i c h i s c r i t t o r i r o m a n i e grec i che 
viaggiarono n e l l ' E g i t t o n o n par lano del camelo come d i u n an ima le p r o p r i o e comune 
del paese. « Eppure , dice i l D ù m i c h e n , esso era cer tamente conosciuto dagl i an t i ch i 
Egizi, a lmeno al l 'epoca del Nuovo Regno. Pare che i l suo n o m e d e r i v i dal le l ingue 
semite; i n f a t t i i l suo n o m e egiziano che l e t t e ra lmente si scr ive Camoaal e i n a l t r i 
testi Cameli e Camelia , cor r i sponde a l n o m e ebraico G a m a l ; i cop t i lo hanno conser
vato finora ne l la f o r m a d i Gamau l o G i a m o u l . I n u n pap i ro che r isale all 'epoca p iù 
fiorente de l l ' an t ica g l o r i a l e t t e ra r ia egiziana, t r o v i a m o la descrizione d i u n viaggio 
fatto da u n egiziano nella Sor ia e ne l la Palest ina; i v i è det to che a l viaggiatore venne 
offerta come c ibo la carne d i camelo . U n a l t r o pap i ro in te rp re ta to dal lo Chabas e p r o 
veniente dal la stessa epoca, c i oè da l qua t to rd ices imo secolo p r i m a del l 'e ra volgare , 
dice quanto segue: « I l camelo che ubbidisce al la paro la , è i m p o r t a t o da l l 'E t iop i a » . 
Pare che g l i a n t i c h i Eg iz i , m o l t o espert i ne l l ' a r te d i ammaes t ra re g l i a n i m a l i , abbiano 
pure ammaes t ra to i l camelo ad eseguire una sor ta d i danza. Questa danza prende i l 
nome d i « K e n k e n » ; m a g l i Egiz i hanno pure una danza speciale a cui d à n n o i l n o m e 
di « K a m e l i k a m e l i » p e r c h è r i c o r d a appun to g l i s t r an i e r i d i c o l i m o v i m e n t i del camelo. 
In un papi ro provenien te anch'esso dal la suaccennata epoca d i Ramse è det to ch ia ra 
mente: « T u her seba k a m e l i er k e n k e n » vale a d i r e : S'insegna al camelo a ba l la re . 
Un al t ro p a p i r o accenna a l camelo come ad u n an imale da soma. Questi esempi 
bastano per d imos t r a r e che g l i a n t i c h i egiz i del qua t to rd ices imo secolo p r i m a d i Cristo 
conoscevano e adoperavano i l camelo » . Nel la B ibb ia questo an imale è ci tato spesso 
col nome d i « Gamal ». Giobbe possedeva da p r i n c i p i o 3 0 0 0 camel i , p i ù t a r d i ne 
ebbe 6 0 0 0 . 1 M e d i a n i t i e g l i A m a l e c i t i ne possedevano t a n t i q u a n t i sono « i g r a n e l l i n i 
di sabbia del m a r e ». I l camelo ven iva adoperato anche a l lo ra precisamente come 
oggi. P robab i lmen te g l i A r a b i f u r o n o i p r i m i ad i m p o r t a r l o n e l l ' A f r i c a Set tentr ionale. 
Esso f u addomest icato nel le epoche pre i s tor iche , la sua provenienza è ignota . I camel i 
selvatici o r i n s e l v a t i c h i t i sono a l t u t t o scompars i da l la t e r ra . 

I l camelo è u n ve ro an ima le de l deserto ; i n f a t t i esso prospera sol tanto ne i luogh i 
più asciutti e p i ù c a l d i ; nel le contrade col t iva te e u m i d e perde le sue p r o p r i e t à carat
teristiche. Per ve ro d i r e , i n Eg i t to si a l levano t u t t o r a de i camel i grossi e pesanti che 
però r ich iedono u n c ibo m o l t o abbondan te ; m a quest i camel i hanno perdute le lo ro 
quali tà p i ù preziose, c i o è la leggerezza de l l ' anda tura , la resistenza al la marc ia e la 
sobr ie tà e p e r c i ò sono m o l t o d isprezzat i dag l i A r a b i del deserto. Nelle reg ioni equa
toriali d e l l ' A f r i c a , là dove la vegetazione acquista u n grande sv i luppo , i l camelo non 
prospera p i ù . I t e n t a t i v i f a t t i per esplorare con esso i l centro d e l l ' A f r i c a andarono 
fal l i t i . I I camelo raggiunge i l suo mass imo sv i luppo en t ro la cerchia della sua area d i 
diffusione; po r t a to verso sud s ' indebolisce e spesso m u o r e senza alcuna causa appa
rente, sebbene disponga d i u n c ibo abbondante e adatto ai suoi bisogni . Per vero d i re 
gli Arab i a t t r i bu i scono l ' i n d e b o l i m e n t o e la m o r t e de i l o r o cameli ad una mosca d i 
cui hanno m o l t i s s i m a p a u r a ; i n r e a l t à c iò n o n è v e r o ; i l camelo non p u ò assoluta
mente soppor ta re i c l i m i u m i d i e ca ld i . Quaran t ' ann i o r sono, dice Hasskarl , si fecero 
molti t en t a t i v i per acc l ima ta r lo nel l ' i so la d i Giava, t u t t i andarono f a l l i t i p e r c h è nessuno 
dei cameli che v i f u r o n o i m p o r t a t i si rinrodusse e g l i i n d i v i d u i adul t i soggiacquero i r 
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breve al l 'azione del c l ima e del cibo a cui non erano avvezzi . I l Nachtigal riferisce 
ino l t r e che anche n e l l ' A f r i c a i camel i si adattano d i f f i c i lmen te alle nuove condizioni 
della l o r o v i t a quando vengono t raspor ta t i i n paesi essenzialmente d ive r s i da quelli 
che avevano abitato p r i m a . Così per esempio, i l robusto camelo p r o p r i o delle regioni 
m e r i d i o n a l i del deserto, t raspor ta to nelle p a r t i se t ten t r iona l i de l l 'A f r i c a , n o n tarda a 
indebol i r s i e spesso m u o r e appena incominc ia la stagione delle p ioggie ; lo stesso 
accade a quel lo de l l 'A f r i ca Settentrionale t rasporta to verso i l sud, nel t e r r i to r io del 
lago Tsad. 

F i n o r a nessuno c e r c ò seriamente d i accl imare questo u t i l i s s imo quadrupede oltre 
la parte nord ica del g ran deserto; tu t t av ia n o n v 'ha dubb io che esso possa prospe
rare i n t u t t i i paesi non t roppo d ive rs i dal la sua pa t r ia , p u r c h é vengano scelti con 
d iscern imento , dopo una lunga e ponderata considerazione delle l o ro condizioni c l i 
mat iche. Nel 1622 , Ferd inando l i de' Medici , fece t raspor tare i n Toscana parecchi 
d r o m e d a r i ; ne l 1738 e nel 1739 , dice i l G r à b e r g , vennero aggiunt i a questi altri 
14 camel i d i cu i l ' a l levamento c o n t i n u ò fino ad oggi . Nella tenuta d i San Rossore 
presso Pisa i camel i prosperano beniss imo i n una grande p i anura sabbiosa dove 
menano la stessa v i t a che conducono nella l o ro pa t r ia . Nel 1810 questi cameli erano 
i n n u m e r o d i 170 e d i 171 nel 1 8 4 0 ; i l Lessona dice che n o n ve ne fu rono mai più 
d i 200 . Oggid ì si sono acc l imat i benissimo alle cond iz ion i del paese; le femmine 
vengono adoperate per la r i p roduz ione ; i maschi lavorano e si rendono u t i l i portando 
grav i ss imi car ichi sul te r reno sabbioso, assai p i ù fac i lmente dei caval l i e dei buoi. 
I g i a r d i n i zoologici e i serragli solevano provveders i a San Rossore dei dromedari 
d i cu i avevano bisogno. I cameli t raspor ta t i i n Sici l ia per lavorare come bestie da 
soma nelle min i e re d i zo l fo , soggiacquero t u t t i miseramente . Invece prosperano benis
s imo nella Spagna mer id iona le dove l ' uomo r i u s c ì ad a l l eva r l i con o t t i m i r isul tat i . 

Nel 1856 i l Governo degl i Stati U n i t i i n c a r i c ò i l s ignor Henry C. Wayne d i compe
rare a Smirne 75 d r o m e d a r i e d i t r a spor t a r l i ne l l 'Amer ica Settentr ionale dove avreb
bero dovuto lavorare come bestie da soma nel le s o l i t u d i n i del Texas, dell 'Arizona, 
del Nuovo Messico, ecc. S. Langley, segretario della « Smi thsonian Inst i lut ion » 
d i Washington , r i fer i sce quanto segue i n t o r n o al c o m p i m e n t o d i tale impresa: 
« Appena s c o p p i ò la guerra c iv i le t u t t i questi d r o m e d a r i caddero i n potere degli Stati 
del Sud. P iù t a r d i r imasero a lungo a Campo Verde al la distanza d i circa 60 miglia 
inglesi , a nord-oves t d i San t 'Anton io (Texas) per compie re i l servizio postale fra le 
due s taz ion i ; i n quel tempo f r a l 'andata ed i l r i t o r n o , n o n poch i percorsero in una 
giornata 120 mig l i a inglesi . A Campo Verde aumenta rono notevolmente d i numero, 
p e r c h è i l lo ro a l levamento p rogred iva beniss imo. T e r m i n a t a la guerra c iv i le tornarono 
ad appartenere agli Stati U n i t i , m a g l i u f f i c i a l i che p r i m a se ne occupavano molto. 
p i ù non lo fecero dopo la guerra . Nel 1866 i l Governo vendette t u t t i i cameli 
d i S. An ton io al m i g l i o r o f fe ren te ; a lcun i f u r o n o t raspor ta t i ne l l 'Ar i zona , m o l t i nella 
par te set tentr ionale del Texas dove g l i a l leva tor i d i best iame del LIano Estacado li 
adoperarono i n v a r i m o d i . Ma i n breve t u t t i cessarono d i occuparsene. Non pochi 
m o r i r o n o e g l i a l t r i f u r o n o lasciati i n l i b e r t à nel le s o l i t u d i n i del l 'aper ta campagna; 
si dice che ve ne siano ancor oggi due o t re i n d i v i d u i r i n s e l v a t i c h i t i , i qua l i si aggirano 
nel LIano Estacado. Mentre la schiera dei d r o m e d a r i era messa ufficialmente in 
vendi la , a lcuni f u r o n o po r t a t i nella Cal i forn ia per t raspor ta re i ca r i ch i da lnyo nella 
Cal i fornia a Carson nel la Nevada e viceversa. Siccome l 'esito de l l ' impresa non corri

spose al l 'aspettazione generale, anche quest i camel i vennero lasciati i n l i b e r t à . Mi fu 
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detto che ve ne sono t u t t o r a parecchi i n t i e r a m e n t e r i n s e l v a t i c h i t i , i q u a l i s i aggirano 

nelle s o l i t u d i n i d e l l ' A r i z o n a m e r i d i o n a l e e del la C a l i f o r n i a ; ne l mese d i gennaio 
del l 'anno 1 8 8 9 uno d i quest i camel i r i n s e l v a t i c h i t i venne cat tura to appun to n e l l ' A r i 
zona, ne l la reg ione del cosidetto Gi la Bend . Questo è l ' u l t i m o ragguagl io che posso 
r i fe r i re i n t o r n o ag l i a n i m a l i d i cu i m i f u r o n o chieste no t iz ie ». 

L ' a l l evamen to de l camelo ha acquistato u n o sv i l uppo assai considerevole i n tu t t a 
la parte se t tentr ionale e or ien ta le d e l l ' A f r i c a . I n n u m e r e v o l i camel i pe r co r rono c o n t i 
nuamente le g r a n d i strade del deserto che me t tono i n comunicaz ione i paesi del Niger 
col l 'Afr ica Set tent r ionale . N o n si p u ò calcolare i l n u m e r o de i camel i che m u o i o n o t u t t i 
gli anni sulle strade de l deser to; solo ch i v iaggia i n que i luogh i p u ò farsene un ' idea . 
Nel deserto del la N u b i a e ne l Bajuda, t an to a l l ' anda ta quan to a l r i t o r n o , per t r a t t i d i 
var i c h i l o m e t r i , v i d i una q u a n t i t à s t e rmina ta d i schele t r i d i camel i d i cu i le bianche 
ossa indicavano per fe t tamente la strada percorsa dal le povere v i t t i m e . I l deserto n o n 
è soltanto la pa t r i a del camelo, m a g l i o f f r e sempre u n i e t t o d i m o r t e ed una t o m b a ; 
i pochi camel i mace l la t i o uccisi i n a l t ro m o d o n o n m e r i t a n o d i essere t enu t i i n 
nessun conto r i spe t to al n u m e r o d i q u e l l i che soccombono per is t rada. 

I l camelo si ciba esclusivamente d i vegetal i e si contenta con m o l t a fac i l i t à . La 
sobr ie tà è la sua v i r t ù p r inc ipa le ; i n f a t t i qua lunque cibo g l i basta. V ive in t i e re se t t i 
mane mang iando le erbe p i ù du re e p i ù secche del deserto. I n caso d i bisogno 
gradisce p e r f i n o u n vecchio canestro o una s tuoia in t reccia ta d i fogl ie d i pa lma . 
Nel Sudan Orientale g l i i n d i g e n i debbono d i fendere da i camel i le l o r o capanne per 
mezzo d i una fitta siepe d i spine, p e r c h è a l t r i m e n t i essi mangerebbero l 'e rba che 
l'icopre la sot t i le i m p a l c a t u r a d i canne d i cu i sono cost i tui te e fors 'anche l ' impa lca tu ra 
stessa, d ivorando la casa fino al le fondamen ta . È veramente s t rano che le spine e i 
pungiglioni p iù acu t i n o n fer iscano la bocca corazzata del camelo . P i ù d i cento vol te 
vidi i ngh io t t i r e senz 'a l t ro da i camel i i r a m i d i acacia le t te ra lmente coper t i d i spine 
abbastanza dure per trapassare da par te a par te le suole delle scarpe. A l l o r c h é verso 
sera la carovana si r iposa e i c ame l i vengono lasciat i i n l i b e r t à per cercare i l p r o p r i o 
cibo, cor rono da u n a lbero a l l ' a l t r o d i v o r a n d o t u t t i i r a m i che r iescono ad abboccare. 
Essi r o m p o n o i r a m i colle l abbra , q u i n d i l i mast icano senza preoccupars i af fa t to delle 
spine. Sono g h i o t t i de i c i b i succosi, quando possono f a r l o saccheggiano spaventosa
mente i c a m p i , devastando ampie distese d i t e r r eno . Divorano con grande v o l u t t à le 
fave, i p ise l l i , le veccie e i ch icchi d ' ogn i sorta . Nei v iaggi a t t raverso al deserto i n cu i 
bisogna d i m i n u i r e quan to p i ù sia possibile i l peso, ogn i arabo prende seco pel suo 
camelo una certa q u a n t i t à d i du ra o d i o rzo e a l la sera gliene d à due mancia te che i n 
generale sparge su l suo b u r n u s e spesso i n g r e m b o . I camel i delle c i t t à mang iano fave; 
quelli dei v i l l a g g i debbono conten ta rs i d i erba secca o d i pagl ia d i d u r a ; tu t tav ia è 
certo che i l l o r o c ibo p red i l e t to consiste ne l fog l i ame degl i a lber i e dei cespugl i ; 
infatti si osserva che i c ame l i , come le g i r a f f e , d i r i gono sempre i l o r o passi verso 

gli a lber i . 
Quando i l camelo si nu t r e d i vegetal i succosi p u ò r i m a n e r e senz'acqua per se t t i 

mane in t ie re , p u r c h é n o n sia t r o p p o carico, n è obbl iga to a s fo rz i soverchi e possa 
cercare a p i ac imen to i l suo c ibo . I n o m a d i del Ba juda lasciano anche passare un mese 
senza preoccuparsi dei l o ro camel i , pe rme t tono l o r o d i procacciars i i l c ibo quot id iano 
e spesso accade che le povere bestie debbano dissetarsi un icamente colle fogl ie coperte 
di rugiada e colle p iante succose. La cosa è a lquanto diversa durante i l per iodo della 
siccità. F u det to va r i e vol te che i c ame l i possono r i m a n e r e senz'acqua da 14 a 20 g i o r n i ; 
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questa è una f ro t t o l a che fa sorr idere chi è i n f o r m a t o delle cose. Quando attraversai 
i l deserto d i Bajuda nel d icembre del 1847 e nel gennaio del 1848, i n o s t r i cameli 
f u r o n o abbeverat i una vol ta sola i n o t to g i o r n i ; m a i n quel la stagione la verdura era 
ancora abbondante e i camel i stavano beniss imo. Due ann i dopo r i f ec i press'a poco 
la medesima strada nel mese d i giugno ; sebbene fossero s ta t i abbevera t i i l quarto 
g io rno del viaggio, i camel i , che, o l t re al la sete dovevano anche sopportare la fame, 
i l sesto e i l se t t imo g io rno erano già cosi debol i che si reggevano a stento e con molta 
fatica r i u s c i m m o a t rasc inar l i fino al N i l o , dopo d i ave r l i scaricat i p e r c h è fossero in 
grado d i po r t a r c i nel r imanen te del viaggio. Nella cocente estate de l l 'Af r i ca , per resi
stere al la fa t ica del la marc ia , u n camelo i n viaggio, o l t r e a c ibo ed acqua sufficienti, 
deve avere a lmeno 3 0 o 40 ore d i r iposo ogn i 4 g i o r n i . G l i A r a b i non g l i fanno patire 
la sete che ra ramente , quando uno dei serbatoi dai qua l i si sperava avere u n po' di 
acqua si è prosciugato nel f r a t t e m p o . Tu t t av ia i n quest i u l t i m i t e m p i f u r o n o pubbli
cat i a lcuni ragguagl i , i q u a l i ' d imos t rano che i n caso d i bisogno i cameli possono 
r imane re senz'acqua per u n t empo re la t ivamente lunghiss imo. A l l o r c h é F . L . James 
a t t r a v e r s ò colla sua spedizione l ' i n t e r n o del paese dei Somal i nel gennaio del 1885, 
i suoi 103 camel i da soma percorsero i n 13 g i o r n i la lunga marc ia da Burao a Gerlo-
guby, senza bere una goccia d'acqua. Conviene osservare p e r ò che i n quel la stagione 
i l sole n o n colp iva ver t ica lmente sulla testa la carovana, p o i c h é anzi aveva raggiunta la 
massima inc l inaz ione verso sud ; m a , ad ogni m o d o , siccome la s icc i tà era estrema e i 
cameli m a l n u t r i t i , questo sforzo si deve pu r sempre considerare come straordinario. 

Nei t e m p i an t i ch i si credeva che la s o b r i e t à del camelo r iguardo a l bere si potesse 
spiegare colla conformaz ione par t icolare del suo stomaco. Le grandi celle dei due pr imi 
s compar t imen t i dello stomaco erano considerate come v e r i serbatoi d'acqua; infatti 
i n certe antiche descr iz ioni d i viaggi si legge, che i n caso d i bisogno, quando si tro
vano i n mezzo al deserto senza una goccia d'acqua, i v iagg ia tor i possono ricavarne 
una buona provvis ta dal lo stomaco dei l o r o camel i . Sebbene dubitassi anche a priori 
della v e r i t à d i t a l i asserti, i n t e r roga i i n propos i to vecchi ed esperti conduttori di 
camel i , i ncanu t i t i nei lungh i v iaggi del deserto; nessuno aveva m a i inteso spacciare 
questa fandonia . P i ù t a rd i v i d i macel lare d ivers i camel i , i qua l i erano stati abbeverati 
i l g io rno p r i m a e a l lo ra m i convins i che non è possibile bere un 'acqua mista alle 
sostanze a l i m e n t a r i ed al succo gastrico dopo u n soggiorno d i alcune ore nello sto
maco. I l camelo ha g i à u n odore r ipugnante per s é stesso ; m a c iò che esce dal suo 
stomaco farebbe schifo pe r f ino ad u n asino mezzo m o r t o d i sete. I l fetore esalato 
da uno stomaco d i camelo aperto da poco t empo è a d d i r i t t u r a in to l l e rab i l e . 

I cameli stanchi, a f f ama t i ed esausti da l viaggio o f f r o n o all 'osservatore uno spetta
colo s ingolar iss imo appena g iungono i n vic inanza d i u n pozzo o d i u n fiume. Sollevano 
la testa, aspirano l ' a r ia con occhi semi-ch ius i , abbassano g l i orecchi e si mettono a 
correre a l l ' i m p r o v v i s o per m o d o che i l cavaliere è costret to a tenersi ben saldo in 
sella se n o n v u o l essere sbalzato a te r ra . G i u n t i al pozzo, si accostano all'acqua e 
incominc iano a bere avidamente . I l l o ro corpo si gonf ia i n m o d o v i s ib i l e e nel prose
gu imen to del viaggio, l 'acqua raccolta nel lo stomaco produce u n r u m o r e simile a 
quel lo che si ode scuotendo una botte r i e m p i t a sol tanto per m e t à . Durante la stagione 
delle pioggie, quando l 'acqua abbonda, g l i A r a b i del Sudan Orientale sciolgono un 
po' d i t e r ra sal ina o d i sale comune nei p iccol i serbatoi i n cu i si dissetano i cameli. 
11 sale aguzza l ' appet i to del nobi le vascello del deserto, i l quale n o n ta rda a ingrassare 
acquistando una bel la gobbet ta ben n u t r i t a . 
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Mer i t a d i essere osservato i l f a t to che i camel i s i possono educare ad u n a maggiore 
o m i n o r e temperanza . Per quan to i n generale ques t i a n i m a l i siano poco esigenti , si 
lasciano p e r v e r t i r e f ac i lmen te e p e r c i ò d iven tano i n cer to m o d o i n u t i l i . I c ame l i de l 
deserto, i q u a l i si avvezzano da p icco l i a bere ogn i 4 o 6 g i o r n i e debbono c ibars i 
delle ar ide p ian te che a l l ignano nel la l o r o pa t r i a , sono assai p i ù ada t t i a i l u n g h i 
viaggi ne l deserto d i q u e l l i che v i v o n o ne i paesi c o l t i v a t i dove n o n so f f rono la f ame e 
la sete. I c ame l i de l deserto e delle steppe r i m a n g o n o sempre assai p i ù p i cco l i e p i ù 
magr i , sebbene anche questa regola so f f ra le sol i te eccezioni . I l Nacht igal decanta nel 
modo seguente, n o n g i à i l n u m e r o , m a la b o n t à dei camel i del T ibes t i . « I T u b u », 
dic'egli , « e g l i i n d i g e n i de l l 'Enned i a l levano i m i g l i o r i c ame l i che si possano i n c o n 
trare nel la par te o r ien ta le de l g r an deserto; i l o r o d r o m e d a r i appar tengono al la razza 
propr ia del la par te centrale e m e r i d i o n a l e de l Sahara, la quale si d is t ingue no tevo lmente 
da quella dei camel i del n o r d che si po t r ebbe ro ch iamare con ragione camel i a r ab i . 
Questa razza, p rovvedu t a d i a r t i r e l a t ivamente c o r t i e grossi , d i corpo tozzo, d i testa 
grossa e d i pelo vel loso, pare p i ù adat ta a f o r n i r e o t t i m e bestie da s o m a ; i camel i che 
le appartengono sogl iono por t a re la testa ed i l col lo p i ù bassi degli a l t r i d r o m e d a r i . 
La razza dei Tuareg , de i Teda e de i Bael i ha gambe p i ù alte, corpo p i ù svelto, pelo 
corto e l iscio, col lo sot t i le e testa p i ù piccola , che por ta con una certa leggerezza; la 
sua s t ru t tu ra f isica la rende m a g g i o r m e n t e atta a l la m a r c i a ed alla corsa che n o n al 
trasporto dei ca r i ch i m o l t o pesant i . Questi camel i si a r r ampicano sulle lo ro montagne 
native con una leggerezza ed una sicurezza so rp renden t i ; lo Sceicco et T u n i s i non 
esagera dicendo che i T u b u ammaes t rano i l o r o camel i come se fossero cava l l i . Per 
vero d i re , p i ù t a r d i ebbi occasione d i osservare che ne l l ' a l l evamento dei camel i da sella 
i Tubu sono assai p i ù i n d i e t r o dei Tuareg e d i mo l t e a l t re t r i b ù del deserto arabo. Se 
riesce imposs ib i le tener d ie t ro ai came l i de i T u b u coi camel i del n o r d , specialmente 
sulle roccie dei l o r o m o n t i , b isogna p u r r iconoscere che q u e l l i de l set tentr ione sono, 
mangiando lo stesso c ibo , assai p i ù robus t i e resis tent i quando si t ra t t a d i c a m m i n a r e 
in p ianura » . 

Guardando u n camelo i n r iposo s i stenta a credere che esso possa quasi competere 
col cavallo ne l la v e l o c i t à del la corsa. Eppure c iò è ve r i s s imo. I camel i na t i ne l deserto 
e nelle steppe sono o t t i m i c o r r i d o r i , a t t i a percor rere senza in t e r ruz ione distanze 
veramente e n o r m i ; per questo r i g u a r d o superano t u t t i g l i a l t r i a n i m a l i domes t ic i . 1 
cameli c a m m i n a n o t u t t i d i po r t an te ed hanno un ' anda tu ra apparentemente pesante; 
possono cor rere adagio o i n f r e t t a ; m a nei camel i da sella ben ammaes t ra t i quel passo 
di portante acquista una leggerezza ed un'eleganza al t u t t o speciali . L ' anda tu ra o r d i 
naria d i quest i a n i m a l i è uno s t rano c a m m i n a r sui t r a m p o l i ; i l camelo muove i l col lo 
ad ogni passo, p iegandolo i n n a n z i e i n d i e t r o , per cui riesce d i f f i c i l e i m m a g i n a r e qualche 
cosa d i p i ù b r u t t o del l 'aspet to che acquista m e n t r e procede lentamente per la sua 
strada. Ma se u n camelo c o r r i d o r e d i buona razza i ncominc i a a t ro t t a re e progredisce 
continuamente nel passo che ha preso, d iven ta leggiero, elegante e bel lo . I n A f r i c a i 
cameli da sella leggier i e ben ammaes t r a t i p r endono i l n o m e d i « Heggin » o camel i 
pellegrini e si c h i a m a Heggian i l messaggiero che l i m o n t a . Questi messaggieri per 
corrono i n u n t e m p o b rev i s s imo dei t r a t t i d i s t rada veramente e n o r m i . Sono celebr i 
i cameli a l l eva t i ne i d i n t o r n i d i Esneh n e l l ' A l t o Eg i t to e p i ù celebri ancora que l l i 
impareggiabi l i de l B i scha r in e del Sudan Orienta le . F u appunto sopra uno d i questi 
Heggin che M o h a m m e d - A l i vo lava d ' un t r a t to da l Cairo i n Alessandria percorrendo 
175 K m . i n 12 o re . Ne l l 'Eg i t t o e nel la Nub ia si ch iamano « Aasciar i » (Diec in i ) quei 
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cameli che percor rono i n u n g io rno dieci Mahhadas o stazioni della strada seguita 
dalle carovane; essi vengono apprezzat i con ragione p e r c h è i Mahhadas si trovano 
quasi sempre al la distanza d i 10 , 1 4 e anche 18 K m . l ' uno da l l ' a l t ro . Nessun cavallo, 
per quanto buono, sarebbe capace d i fa r tan to . Da p r inc ip io un cavallo a l t ro t to vince 
i l camelo nel la v e l o c i t à , p u r c h é vada d i passo m i s u r a t o ; m a i l cavallo n o n tarda a 
r i m a n e r e ind ie t ro , men t re i l camelo cont inua a t ro t ta re come p r i m a . Lasciando r ipo
sare i l camelo da sella a mezzogiorno p o i cavalcandolo dal l ' a lba f i n o a tarda notte, esso 
p u ò t ro t t a re 16 ore percor rendo senza fa t ica la distanza d i 140 K m . U n buon camelo 
n u t r i t o e abbeverato a dovere sopporta beniss imo t a l i fa t iche per 3 o 4 g iorn i di 
seguito e p u ò fare senza sforzo alcuno u n viaggio d i 500 K m . 

La cosa è a lquanto diversa r igua rdo ai camel i da sella e da soma o r d i n a r i . Nei casi 
p i ù f o r t u n a t i q u e l l i pe rcor rono nel medes imo tempo appena la m e t à del cammino 
percorso da i camel i c o r r i d o r i ; c ioè 50 K m . a l g io rno ; questi , f o r n i t i d i u n carico equi
valente a l peso d i 150 K g . , pe rcor rono i n media 4 K m . a l l ' o ra , m a possono camminare 
12 ore ed anche d i p i ù senza alcuna in t e r ruz ione . A l m e n o cos ì dice J. Wi l l i ams . I l 
Nachtigal ebbe spesso occasione d i calcolare d i l igentemente la ve loc i t à con cui proce
dono le carovane: quando i camel i c a m m i n a n o senza essere fo rza t i da nessuno, la 
carovana percorre i n med ia 3,5 K m . a l l ' o ra , p o i c h é a l lo ra le povere bestie rallentano 
spesso i l l o r o passo per abboccare le piant icel le che incon t rano per is trada. Se non 
hanno i l permesso d i pascolare, pe rcor rono 4 K m . a l l ' o r a , p u r c h é i l suolo sia conforme 
ai l o ro b i sogni . I n generale, quando le strade sono buone, nei v iaggi p i ù cor t i le 
carovane a r r ivano pe r f ino a percorrere 4 0 K m . al g i o r n o ; m a i l l o ro cammino medio 
è d i 25 o 30 K m . a l g io rno ed equivale alle marc ie g iorna l ie re rego la r i della caval
ler ia tedesca. Per sollecitare l ' anda tura del suo camelo, i l cameliere fa scoppiettare la 
l ingua i n m o d o par t icolare , oppure sferza l ' a r i a col f r u s t i n o . Questi i nc i t amen t i bastano 
perfe t tamente ai b u o n i camel i . I n certe carovane i camel i sono m u n i t i d ì campanelli 
o d i sonagli e most rano d i compiacers i degl i a l l egr i suoni che ne r i su l tano . Anche i l 
canto l i ra l legra assai. I l carico medio dei camel i che at t raversano regolarmente i l 
deserto è di 150 K g . , m a p u ò essere m o l t o super iore a questo peso. « I n f a t t i », dice 
i l Nacht iga l . « i camel i che viaggiano nel la par te centrale del Sahara por tano spesso 
200 Kg. e p i ù ; i Cellaba costr ingono i l o r o camel i a por ta re pe r f i no 4 0 0 K g . percor
rendo la strada che da Dongola conduce a Dar F u r . Volendo preservare le povere 
bestie da queste e n o r m i fa t iche, i l governo egiziano s t a b i l ì i l peso d i 250 Kg . come 
carico massimo dei camel i da soma ». 

L 'a rabo domanda t re cose ad u n b u o n camelo : questo deve avere u n dorso mor
b ido , fare a meno della f rus ta e n o n gr idare quando si alza e si abbassa. Soltanto le 
persone che hanno m o l t a in t r ins ichezza col camelo conoscono l ' impor t anza d i tale 
q u a l i t à . Un camelo da soma o r d i n a r i o costituisce la p i ù t r emenda cavalcatura a cui 
l ' u o m o possa a f f idars i . L ' andar d i por tan te getta i l cavaliere su e g i ù , i n n a n z i e indietro 
e lo costringe a muover s i come le f igure delle pagode cinesi . La cosa cambia se i l 
camelo i n c o m i n c i a a t ro t t a re . Col m o v i m e n t o a l ternato degli a r t i cessa i l dondolìo 
l a te ra le ; se i l cavaliere si accomoda per bene i n sella n o n avver te scosse p i ù fo r t i di 
quelle che sentirebbe a caval lo . Quando i l camelo è i n col lera galoppa furiosamente, 
m a n o n p u ò mantenere a lungo tale anda tu ra ; tu t t av ia c iò n o n serve a nu l l a , perchè 
i l cavaliere, n o n abbastanza saldo i n sella, p rec ip i ta a t e r r a a l p iù presto mentre i 
camelo r i c o m i n c i a a t ro t t a re e n o n tarda a r i p rende re i l suo passo o rd ina r io . Per 
queste rag ion i l ' a rabo avvezza i suoi camel i da sella a procedere sol tanto al trotto. 
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I l camelo cresciuto i n p i a n u r a n o n presta g r a n d i se rv ig i nel le r eg ion i montuose 
p e r c h è stenta m o l t o ad a r r a m p i c a r s i . Nel le discese è costret to a c a m m i n a r e con s o m m a 
prudenza, essendo p iu t tos to massiccio e pesante per na tu ra . T u t t a v i a , quando possono 
pascolare l i be ramen te , i camel i si a r r a m p i c a n o abbastanza bene, m a sempre con una 
certa fa t ica . Ne l l ' acqua i l camelo è p i ù maldes t ro ancora che non i n montagna . Quando 
v i è sp in to per bere , v i si agita pazzamente, m a l ' a f fa re si comp l i ca a l l o r c h é per caso 
esso deve a t t raversare a nuo to u n fiume od u n to r ren te , p e r c h è la povera bestia non 
sa nuotare e bisogna pure che a t t r avers i a nuo to i l corso d'acqua, essendo i t raghet t i 
del paese t r o p p o p icco l i per accogl ier la e sostenerla. P e r c i ò i l camelo viene costretto 
ad entrare ne l l ' acqua ; due u o m i n i g l i tengono la testa e la coda f u o r i delle onde, uno 
lo trascina e l ' a l t r o lo spinge finché n o n abbia r agg iun to la r iva opposta del fiume. 

È imposs ib i le descr ivere la voce del camelo : v i si a l te rnano nel m o d o p i ù s t rano 
e complesso g r ida , g e m i t i , b r o n t o l ì i , g r u g n i t i e r u g g i t i f e roc i . Fra i sensi p r imeggia 
l 'udi to; la vista è m o l t o i n f e r i o r e a l l ' u d i t o e l ' odora to è cer tamente ca t t ivo . Invece 
pare che i l ta t to sia abbastanza fino e i l gusto mos t r a di avere un cer to sv i luppo . In 
complesso i l camelo si deve considerare come u n an imale f o r n i t o d i sensi m o l t o o t tus i . 
Lo stesso si p u ò d i r e r i g u a r d o al le sue f a c o l t à i n t e l l e t t u a l i . Per giudicare u n camelo 
bisogna osservarlo i n quel le circostanze i n cui è costret to a sv i luppare le sue faco l t à 
intel let tual i e conviene pure scegliere u n camelo che debba sopportare c iò che p i ù g l i 
dispiace, vale a d i r e che debba lavorare. I l camelo è un vero maestro ne l l ' a r te d i i r r i 
tare l ' uomo i n m o d o veramente i n c r e d i b i l e . T u t t i i camel i sono s tup id i e ca t t i v i per 
natura; ma quando aggiungono a queste cat t ive q u a l i t à cento a l t r i d i f e t t i , come la 
viltà, la cocciutaggine, un m a l u m o r e con t inuo , l 'ostinatezza, una decisa avversione 
per tutte le cose r a g i o n e v o l i , l ' od io e l ' i nd i f f e renza verso i l padrone o i l benefat tore , 
in una parola , t u t t o c iò che p u ò rendere uggioso un an imale , d iventano rea lmente 
insopportabi l i e pa iono f a t t i apposta per i r r i t a r e l ' u o m o dandogl i i l d i r i t t o d i t rascen
dere i n eccessi p u r sempre d e p l o r e v o l i . Solo chi f u gettato a t e r ra , calpestato, morso , 
abbandonato i n mezzo al la steppa e scherni to da l camelo, chi f u t o rmen ta to da questo 
odioso an imale per g i o r n i e se t t imane in t i e re , ma lg rado i mezzi p i ù acconci per 
ammansarlo, è i n grado d i g iudicare l ' i ndo le e le q u a l i t à della cosidetta nave del 
deserto. I l camelo emette u n fe tore al cui c o n f r o n t o pare squisi to p r o f u m o i l puzzo 
del caprone; i l suo r u g g i t o i m p o n e a l l 'o recchio u n t o r m e n t o non di certo i n f e r i o r e a 
(niello p rodo t to sul naso dal puzzo e l 'occhio r i m a n e offeso dalla vista della sua b r u t 
tissima testa, p r i v a d i espressione e sostenuta da un lungo col lo s imi l e a quel lo del lo 
struzzo. Ma t u t t o questo n o n avrebbe a lcuna impor t anza se i l camelo n o n cercasse 
sempre e consciamente d i resistere a l la v o l o n t à del suo padrone. Fra le mig l ia ia d i 
cameli ch 'ebbi occasione d i osservare nei m i e i v iaggi i n Af r i ca n o n ne v i d i uno solo 

che avesse qualche af fe t to pe l suo padrone . 
Tut tav ia , quan to f u det to finora si r i fer isce solamente ai camel i d i una regione 

relat ivamente r i s t r e t t a . « P u ò dars i », dice R. Jannasch, i l quale g iudica questo animale 
con maggiore indu lgenza , « che i camel i d e l l ' A l t o Egi t to e que l l i dei paesi l i m i t r o f i 
appartengano a certe razze de te r iora te m e r i t e v o l i d i tale g iud iz io ». Ad ogni m o d o , 
molt i a l t r i v i a g g i a t o r i ebbero la f o r t u n a d i i ncon t ra re dei camel i dotat i d i o t t ime qua
lità e i d r o m e d a r i d i a l t re r eg ion i assai p i ù estese vengono descr i t t i e g iudicat i in 
modo essenzialmente d iverso . Le descr iz ioni del Nacht iga l , autore esperto e degno d i 
fede, d i m o s t r a n o che i camel i de l l 'As ia mer id iona le -occ iden ta le , que l l i del Paese dei 

Somali e q u e l l i de l Sahara sono a n i m a l i ve ramente preziosi per t u t t i i r i g u a r d i . Jan-
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nasch riferisce quanto segue in to rno ai camel i p r o p r i i della par te mer id iona le del 
Marocco: « Sono a n i m a l i be l l i s s imi e camminano cosi i n f r e t t a che u n u o m o robusto 
stenta a segui r l i . Sono in t e l l i gen t i ed hanno u n odorato f in i s s imo . L a l o r o vis ta supera 
pe r f ino Io sguardo acuto degl i A r a b i d i cu i n o i t u t t i a m m i r a m m o sovente la lunga vista. 
I camel i ubb id ivano sempre al comando dei lo ro pad ron i , stavano f e r m i , camminavano 
a l passo, t ro t tavano , si abbassavano e si r ia lzavano, si vo l tavano a destra e a sinistra 
senza bisogno d i nessun a iu to . I p iù vecchi andavano i n n a n z i senza nessuna corda ; i 
g iovan i avevano la bocca avvo l ta da una corda d i alfa. Gr idavano ad alta voce e 
most ravano d i essere malcon ten t i soltanto quando venivano car icat i . Durante la marcia 
erano sommamente cauti e n o n cessavano d i osservare i l t e r r eno ; appena avvertivano 
qualche cosa d i inso l i to si f e rmavano d i bo t to . Questi a n i m a l i p r o p r i i della steppa e 
del deserto sono sobr i , pazient i e l abo r ios i ; i nos t r i A r a b i della steppa ne possedevano 
a lcun i esemplar i sp lendid i per t u t t i i r i g u a r d i , ai qua l i p rodigavano le cure p i ù assidue. 
Nessuno d i que i camel i presentava sul corpo le traccie delle fe r i t e o delle soverchie 
pressioni che osservammo p i ù t a r d i a m i g l i a i a sul la pelle dei d r o m e d a r i dell 'Atlante e 
d e l l ' A n t i - A t l a n t e ». 

Durante i l per iodo degli a m o r i i l camelo d iven ta spaventoso. Nel set tentrione questo 
per iodo i ncominc i a ne l mese d i gennaio e d u r a fino a marzo , vale a d i re da 8 a 10 set
t imane . A l l o r a i l camelo maschio s t repi ta , rugge, m o r d e e t i r a calci ai suoi compagni 
ed a l padrone ; spesso d iven ta cos ì i r r equ ie to e fur ioso che bisogno m u n i r l o d i una 
robusta museruola per evi tare disgrazie. Uno dei m i e i camel ie r i f u appunto storpiato 
da u n camelo f u r i b o n d o : men t re stava car icandolo senza alcuna di f f idenza , l 'animale 
inferoc i to g l i a z z a n n ò i l g o m i t o de l braccio destro e lo s c h i a c c i ò con u n morso . L'uomo 
r imase s torp io per tu t t a la v i t a . Si conoscono v a r i esempi d i persone m o r t e i n seguito 
alle mors ica ture dei camel i . 

Ne l per iodo degl i a m o r i l ' i nna ta i r requietezza de l l ' an ima le cresce i n modo straor
d i n a r i o . I l camelo perde l ' appet i to , sgretola i den t i e appena vede u n a l t ro camelo 
spinge f u o r i da l col lo una schifosa vescica cutanea, m e n t r e gorgogl ia , b ron to la , rugge, 
grugnisce e geme nel m o d o p iù r ipugnan te . Nei maschi g i o v a n i tale vescica non è 
abbastanza sv i luppata per sporgere f u o r i della bocca; ne i vecchi raggiunge la lun
ghezza d i 3 5 - 4 0 c m . ; quando l ' an imale la d i la ta p u ò acquistare i l v o l u m e della testa 
di u n u o m o . Non d i rado si osservano due vesciche ai l a t i del la bocca; m a i n generale 
ve n ' è una sola, da una parte della bocca. Durante l 'espirazione l ' an ima le getta i l capo 
a l l ' i nnanz i e soff ia l ' a r i a nel lo s t rano i nvo luc ro d i cu i è p r o v v e d u t o , sul quale spiccano 
chiaramente i vasi r a m i f i c a t i che v i si in t recc iano . Duran te l 'aspirazione la vescica si 
sgonfia e rassomigl ia ad una borsa d i pelle tondeggiante che scompare nel la bocca e 
torna ad uscirne poco t empo dopo. Un maschio basta per 6 o d 8 f e m m i n e . I n capo a 
11-13 mesi la f e m m i n a de l camelo partor isce u n un ico figlio i l quale è u n vero mostric-
ciatolo fin da l p r i m o g io rno del la sua v i t a , ma , come t u t t i g l i a n i m a l i g iovan i , ha in 
sé qualche cosa d i comico e d i festoso. Nasce cogl i occhi ape r t i ed è coperto d i un pelo 
fitto, m o r b i d o , lanoso, abbastanza lungo . L a gobba è p iccol i ss ima e le ca l l o s i t à sono 
appena accennate. I l camelo neonato è assai p i ù grosso d i u n p u l e d r o del la stessa età: 
la sua altezza m i s u r a circa 1 m . , m a i n capo ad una se t t imana e g i à m o l t o aumentata. 
I l pelo lanoso a mi su ra che l ' an imale cresce si a l lunga e si fa p i ù fìtto, t a l c h é i l giovane 
camelo presenta una singolare somigl ianza col l 'a lpaca, suo a f f ine d 'Amer ica . Esso 
segue la madre che lo accudisce con grande tenerezza. A l l o r c h é due m a d r i s'incontrano 
coi l o r o p i c c i n i , questi si t ras tu l lano ins ieme nel m o d o p i ù grazioso che si possa 
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i m m a g i n a r e , m e n t r e le m a d r i l i app rovano e l i incoraggiano b r o n t o l a n d o . La f e m m i n a 
del camelo a l la t ta i l suo p icc ino p i ù d i u n a n n o ; duran te l ' a l l a t t amento d à p rova d i 
un i n so l i t o coraggio e a l l ' uopo d i fende va lorosamente i l suo r a m p o l l o , m a n o n si 

preoccupa a f fa t to de i f i g l i a l t r u i . 
A l p r i n c i p i o de i secondo anno g l i A r a b i svezzano i p icco l i c ame l i . I n certe l o c a l i t à 

essi adoperano a questo scopo un cavicchio acumina to d ' ambo le p a r t i col quale pe r 
forano i l setto nasale dei came l i , avendo cura d i lasciarvelo per qualche t empo . Le 
punte d i questo cavicchio raspano e pungono le m a m m e l l e della madre , la quale 
al lontana v o l o n t a r i a m e n t e i l f i g l i o . « Nel la tenuta d i San Rossore presso Pisa », dice 
i l L o m b a r d i n i , « dove f ior isce l ' a l l evamen to dei camel i , i p i cc in i vengono svezzati i n 
al tro m o d o , con u n mezzo sempl ic i s s imo, per quan to s ingo la re : si tosano le f e m m i n e 
e a l lora i g i o v a n i camel i n o n sono p i ù i n grado d i r iconoscerle ». Pochi g i o r n i dopo 
i l par to la f e m m i n a è d i n u o v o assoggettata al l avo ro ; i l p icc ino le t ro t t a d ie t ro a l l e 
gramente. Anche i g i o v a n i c a m e l i svezzati seguono g l i a d u l t i ne i l u n g h i v iaggi per 
avvezzarsi per t e m p o a soppor ta re le marc ie faticose. A l l ' e t à d i t re a n n i i camel i 
vengono ammaes t r a t i per se rv i re come bestie da soma o da sella, secondo la l o r o 
più o meno grande bellezza. Ne i l u o g h i i n cu i sono m o l t o n u m e r o s i , i camel i si c a r i 
cano sol tanto dopo i c inque a n n i ; invece dove scarseggiano debbono g i à por ta re i l 
carico a l l ' e t à d i t r e a n n i . I c ame l i da sella sono ammaes t ra t i da i ragazzi del paese. I l 
giovane camelo f o r n i t o d i una sella leggiera, deve to l le rare una cordice l la che g l i passa 
in torno al muso . I l g iovane caval iere siede i n sella e induce la bestia a t ro t t a re ; appena 
mostra d i vo l e r galoppare la castiga, la fa ing inocchiare e la sferza col la f rus ta ; se va 
al passo, r i a n i m a i l suo a rdore con g r i d a e f rus ta te f i n c h é n o n sia avvezza a t ro t t a re 
quando ha su l dorso i l caval iere . A l l ' e t à d i q u a t t r o a n n i e mezzo o d i c inque a n n i i l 
camelo ammaes t ra to i n questo m o d o i n c o m i n c i a a prestare i suoi se rv ig i ne i v iaggi 

più l ungh i . 
Fu detto e si r ipe te oggi ancora che i camel i oppressi da u n carico soverchio r i m a n 

gono a t e r ra anche quando sono scar icat i e si lasciano m o r i r e vo lon ta r i amen te i n 
seguilo a l l ' amarezza che p r o v a n o con t ro l ' u m a n i t à . Ciò n o n è vero . U n camelo t roppo 
carico n o n si r i a l za p e r c h è n o n p u ò f a r l o , m a appena viene al leggeri to si r i m e t t e 
subito in p i ed i o a lmeno non t a rda a f a r l o dopo alcune spinte . La cosa è diversa quando 
la bestia, spossata da u n lungo viaggio ne l deserto, cade sotto i l suo car ico ; m a a l lora 
non è la c a p a r b i e t à , m a l 'assoluto spossamento che la induce a giacere a t e r ra , p o i c h é 
i l deserto n o n le o f f r e n u l l a che possa r i n v i g o r i r l a , n è cibo n è acqua. 

I l prezzo d i u n b u o n camelo var ia secondo le l o c a l i t à . U n b ischar in perfet to , preso 
di p r i m a m a n o , si paga 225 , 3 0 0 e anche 3 5 0 l i r e ; u n camelo da soma o rd ina r io costa 
raramente p i ù d i 1 0 0 l i r e . Questo prezzo è i n f i m o secondo i l nostro m o d o d i vedere; 
ma nel Sudan cor r i sponde ad una s o m m a assai considerevole. I camel i g iovani o cat
t iv i si possono acquis tare al prezzo d i 4 0 l i r e . I l prezzo de l camelo equivale quasi 
dappertutto a que l lo de l l ' as ino ; invece ne l Sudan u n buon asino costa sempre m o l t o 

di p iù del m i g l i o r camelo . 
I l camelo va soggetto a var ie m a l a t t i e che p e r ò acquistano soltanto f o r m e epide

miche nelle l a t i t u d i n i i n f e r i o r i . I l Nacht iga l r i fe r i sce che f r a i cameli d i una certa 
carovana « s c o p p i ò una ep idemia d i b ronch i t e » e aggiunge che del resto i d r o m e d a r i 
« vanno soggett i a m o l t e ma la t t i e p o l m o n a r i p i ù o meno g r a v i di cu i le conseguenze 
non sono sempre f a t a l i , con t r a r i amen te a c iò che si potrebbe aspettare t ra t tandos i d i 
animal i de l ica t i i qua l i soggiaciono con una r a p i d i t à inc red ib i l e alle p i ù leggiere 
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ind ispos iz ioni e alle mala t t ie che non avrebbero alcuna impor t anza per a l t re bestie ». 
Si dice che nel Sudan una mosca faccia graviss ime s t ragi nelle schiere dei c a m e l i ; questa 
mosca chiamata « Surreta », dice W . Yunker , che n o n si deve confondere colla mosca 
Tsetse, si t rova g ià nel Mareb ed è m o l t o pericolosa per t u t t i g l i a n i m a l i domest ic i , ma 
specialmente pei d r o m e d a r i . A d ogni m o d o la maggior par te de i camel i soggiace per 
le fat iche del l a v o r o : pochiss imi d r o m e d a r i vengono mace l la t i . La m o r t e d i questo 
animale ha sempre qualche cosa d i poetico, sia che avvenga sul g ia l lo ed arenoso letto 
del deserto, oppure ne l l ' ammazza to io . La carne degl i i n d i v i d u i vecchi è piut tosto dura 
e coriacea ; i l Nacht igal r i fer isce che ha u n sapore al t u t to par t i co la re al quale però 
non é d i f f i c i l e avvezzarsi e si digerisce f ac i lmen te ; nel B o r n u è m o l t o pregiata . Secondo 
i l W i l l i a m s l a carne dei camel i g iovan i sarebbe una vera gh io t toner ia . Colla pelle del 
camelo si f anno coperte da tende e u tens i l i d 'ogni sorta, sebbene i l cuoio del camelo 
n o n sia m o l t o resistente; i l pelo lavora to i n v a r i m o d i fornisce o t t i m i tessuti. 

I l latte de l l ' an imale v i v o è denso e grasso ed ha un sapore r i pugnan te ; pe rc iò si 
p u ò d i re che nessuno lo beve. Invece lo sterco è adoperato i n v a r i m o d i . Nei viaggi 
at traverso al deserto dove manca la legna da ardere, i camel ier i hanno cura d i racco
gliere le pa l lo t to l ine tondeggian t i , emesse da i camel i , le qua l i sono dure , solide e 
asciutte e debbono servire come combus t ib i l e per accendere i l fuoco necessario alla 
preparazione della cena. Anche ne l l 'Eg i t to , paese cos ì scarso d i legname, lo sterco del 
camelo, come quel lo del caval lo , del l 'asino e del bue, viene raccolto con mol ta cura e 
impas ta lo i n fo rme l l e tondeggian t i , le q u a l i , asciugate al sole, f o r m a n o u n ottimo 
combus t ib i le . 

Il CAMELO DELLA BATTRIANA (CAMELUS BACTRIANUS) rappresenta nella parte orien
tate e centrale de l l 'As ia i l camelo o d r o m e d a r i o d e l l ' A f r i c a , dal quale si distingue per 
le due gobbe dorsa l i , d i cui una s ' innalza sul garrese e l ' a l t r a d inanzi alla regione 
sacrale. I l camelo della Bat t r iana è tozzo e pesante, p i ù grosso del d romeda r io e fornito 
d i pelo p i ù fìtto, generalmente oscuro, anz i b r u n o - c u p o e nell 'estate rossiccio. 

Per conto m i o n o n saprei d i re se convenga classificare i l camelo della Battriana 
come una specie d i s t in ta oppure u n i r l o senz 'a l t ro al d romeda r io . Queste due forme si 
accoppiano con o t t i m i r i su l t a t i e p roducono degl i i b r i d i fecondi i qua l i possono accop
piars i f r a l o ro o con a l t r i i n d i v i d u i appar tenent i al le specie d i cu i fanno parte i loro 
gen i to r i . T u t t i g l i i b r i d i osservati da A . W a l t e r nel le p rov inc i e Transcaspiane « presen
tavano p i ù spiccatamente i l t i po cara t ter is t ico de l d romeda r io , m a , o l t re alla solita 
gobba bene sv i luppata del camelo, avevano pure u n r u d i m e n t o p i ù o meno accennato 
d i un ' a l t r a gobba ». Disgrazia tamente i l W a l t e r n o n p o t è r iconoscere a quale specie 
appartenessero i l padre e la madre d i t a l i i b r i d i , m a seppe sol tanto che « g l i ibridi 
sono m o l l o pregia t i ed hanno un prezzo elevat iss imo a cagione del la s o m m a d i lavoro 
che possono f o r n i r e ». A m m e t t e n d o che i l d r o m e d a r i o e i l camelo del la Battriana 
appartengano ad una sola e medes ima specie, i l camelo del la Ba t t r i ana si dovrebbe 
considerare come la specie o r i g i n a r i a e i l d r o m e d a r i o come una razza ot tenuta in 
seguito ad u n p ro lunga to a l l evamento , p o i c h é i K i r g h i s i e i Mongo l i descr ivono i cameli 
selvat ici come a n i m a l i f o r n i t i d i due gobbe. Nel lo scorso decennio i l Prshewalski 
d imos t rava appun to che l 'Asia centrale è t u t t o r a abi ta ta da m o l t i camel i veramente 
selvat ic i (Camelus bactrianus ferus) i qua l i n o n sono sol tanto camel i del la Battriana 

r i n s e l v a t i c h i t i . Questi camel i selvat ici sono f o r n i t i d i gobbe assai p i ù piccole d i quelle 
de i camel i a l leva t i d a l l ' u o m o , presentano g r a n d i ca l l o s i t à sulle g inocchia delle e s t r emi t à 
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an te r io r i e d i f fe r i scono per v a r i r i g u a r d i da i camel i o r d i n a r i nel la s t ru t t u r a del c r an io ; 
per quanto sapp iamo finora, pa r tendo dalla Zungar ia , sono d i f f u s i i n tu t ta la parte 
or ientale del Turches tan e ne l T ibe t . 

I l camelo del la Ba t t r i ana è a l levato i n tu t te le steppe del l 'As ia centrale e presta 
u t i l i servigi nel c o m m e r c i o delle mercanzie f r a la Cina e la Siberia m e r i d i o n a l e o T u r 
chestan. Nel la Bucar ia e nel la T u r c o m a n n i a esso è rappresenta to da l camelo e manca 
in t ie ramente i n tu t te le reg ion i i n cui la steppa acquista i ca ra t te r i p r o p r i del deserto. 

Camelo della Battriana (Camelus bactrianus). 1 / 3 0 della grandezza naturale. 

I Ki rghis i lo tengono i n g r an conto , m a ne t rascurano a lquanto l ' a l levamento , che 
invece pra t icano con a m o r e r i g u a r d o a t u t t i g l i a l t r i a n i m a l i domest ic i della steppa; lo 
adoperano m o l t o meno del cava l lo ; esso ha invece u n ' i m p o r t a n z a grandiss ima pei 
Mongoli del la par te or ien ta le de l l 'As ia , i q u a l i ne usuf ru iscono i servig i press'a poco 
come fanno g l i A r a b i pe l d r o m e d a r i o . Le razze del camelo del la Ba t t r i ana n o n sono 
molto numerose , m a tu t te diverse f r a l o ro e conservano beniss imo le l o ro q u a l i t à 
par t icolar i . I m i g l i o r i c ame l i del la Ba t t r i ana p r o p r i i del la Mongol ia si al levano nella 

provincia d i Chalcha. 
Sebbene i l camelo della Ba t t r i ana sia m o l t o a f f ine al d romeda r io tanto ne l l ' i ndo le 

quanto nel le q u a l i t à che Io d i s t inguono , possiamo d i re , senza t i m o r e d i sbagliare, che 
esso lo supera d i m o l t o ne l la b o n t à e ne l la mansue tud ine del carattere. I n f a t t i esso si 
lascia p rendere e legare senza oppor re a lcuna resistenza, ubbidisce al comando dei 
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padrone, si abbassa e si r ia lza senza ur lare t roppo for te e si f e r m a spontaneamente 
quando i l carico che por ta sul dorso si è spostato. Ma, ad ogni modo , r i m a n e pur 
sempre un camelo nel vero e moltepl ice significato della parola . Astrazione fat ta dalla 
s o b r i e t à , dalla robustezza fisica, dal la costanza e d a l l ' o p e r o s i t à indefessa, poco r imane 
a d i re a suo vantaggio. Riguardo alle f a c o l t à in te l l e t tua l i esso non supera i l d rome
dar io , essendo s tupido, ind i f fe ren te e codardo come quel lo . Non d i rado, dice i l 
Prshewalski , si lascia spaventare i n modo inc red ib i l e da una lepre che g l i passi dinanzi 
ai p iedi a l l ' i m p r o v v i s o . A l l o r a , pazzo d i spavento, balza d i fianco e incominc ia a cor
rere a p rec ip iz io ; t u t t i g l i a l t r i lo seguono senza sapere neppure p e r c h è . Una grossa 
piet ra nera i n mezzo alla strada, u n mucch io d'ossa, una sella caduta a ter ra lo 
spaventano per modo da f a r g l i perdere la ragione, scompigl iando tu t t a la carovana. I l 
camelo aggredito da u n lupo non pensa neppure a di fenders i , ment re con u n calcio 
potrebbe uccidere i l nemico ; invece si contenta d i spu ta rg l i addosso e d i ur lare a 
squarciagola. Perf ino i l corvo maggiore riesce a molestare la s tupida bestia, volandole 
sul dorso onde punzecchiarle col becco le fer i te semi-cicatr izzate prodot te dal la pres
sione della sella; spesso le d i l an ia la gobba senza che essa pensi a far a l t ro che sputare 
e gr idare . Soltanto i maschi eccitati da l l ' amore fanno eccezione alla rego la ; in fa t t i 
qualche vol ta possono i n f u r i a r s i per modo da rendere necessario l 'uso delle catene per 
d o m a r l i . Passato i l per iodo degli a m o r i anche i l maschio t o rna ad essere t ranqu i l lo , 
ind i f fe ren te e s tupido come p r i m a . 

I l camelo della Bat t r iana n o n prospera quando è costretto a mangiare i l cibo f o r 
n i t o da i r i c c h i ed uber tos i pascoli tanto f avo revo l i ad a l t r i a n i m a l i ; esso ha bisogno 
delle piante che a l l ignano nel le steppe; le ar temis ie , i p o r r i , g l i ag l i , i ge rmogl i dei 
cespugli e sopratut to le piante r icche d i sale lo r inv igor i scono i n m o d o speciale, anzi 
sono necessarie alla sua salute. I l sale è indispensabile pel camelo della Ba t t r i ana : 
esso beve avidamente l 'acqua salsa delle steppe e d ivo ra con s o m m o piacere i l sale 
che si è depositato sulla r i v a . Quando scarseggia d i sale, d i m a g r a anche se mangia 
i l cibo p i ù confacente ai suoi b isogni . S t imola to dal la fame mang ia tu t to c iò d i 
cui riesce a i m p a d r o n i r s i ; secondo i l Prshevalski n o n disdegnerebbe neppure cor-
reggie d i cuoio, le coperte d i f e l t r o , le ossa, le p e l l i degli a n i m a l i , la carne, i pesci 
ed a l t ro . 

I l per iodo degl i a m o r i i ncominc ia ne l mese d i febbra io e finisce i n apr i le . I n capo 
a 43 mesi la f e m m i n a par tor isce u n p icc ino . Questo è cos ì ine t to e impaccia to che nei 
p r i m i g i o r n i della sua v i t a bisogna accudir lo colla massima di l igenza e avvic inar lo al 
capezzolo ma te rno ; tu t tav ia non tarda a seguire dapper tu t to la madre che lo ama 
teneramente. I n capo a qualche set t imana incominc ia a mangiare e a l lo ra viene a l lon
tanato per qualche t empo dal la madre , la quale fornisce i l suo lat te ai pad ron i ed è 
m u n t a regola rmente come g l i a l t r i a n i m a l i l a t t i f e r i del la steppa. A l l ' e t à d i due anni 
i l g iovane camelo cessa d i succhiare i l lat te m a t e r n o : per svezzarlo g l i si per fora i l 
setto nasale facendo passare nel f o r o cos ì f o r m a t o u n cavicchio d i legno, che induce 
la madre a scacciarlo dalle sue m a m m e l l e . A l l o r a i ncominc i a l ' ammaes t ramento del 
piccolo camelo. A t re ann i esso fa g ià qualche m a r c i a n o n t roppo lunga ; al la fine del 
quar to anno por ta i car ichi l eggie r i ; a c inque ann i si p u ò d i r e adul to e at to al lavoro. 
Quando è t ra t ta to bene p u ò lavorare fino a l l ' e t à d i 25 a n n i . 

Per i m p e d i r e la soverchia pressione del la sella si col locano sulle due gobbe del 
camelo parecchie coperte d i f e l t ro , sovrastate a l o r o vo l t a dal la sella che deve soste

nere la soma, la quale è ben i m b o t t i t a e sostiene i l carico che v i è legato con apposite 
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corde. U n robus to camelo della Ba t t r i ana pe rcor re 3 0 o 40 K m . al g i o r n o por t ando 
u n carico d i 220 , 2 4 0 e anche 2 6 0 K g . ; se i l carico n o n è super iore a 1 1 0 K g . lo 

stesso camelo p u ò percor rere al t r o t t o 8 0 K m . al g i o r n o ; nell 'estate p u ò r i m a n e r e 
senz'acqua 2 o 3 g i o r n i , senza cibo 1 g i o r n o o 2 ; d ' i nve rno sof f re la sete da 5 a 8 
g i o r n i e la f am e da 2 a 4 g i o r n i senza a lcun p reg iud i z io della sua salute ; nei v iagg i 
p i ù l u n g h i bisogna lasciar lo r iposare a lmeno 2 4 ore al la set t imana. Durante la sta
gione est iva, nel la Mongol ia , i l camelo del la Ba t t r i ana n o n lavora rego la rmente e 
por ta i l carico qualche r a r a vo l t a , i n v i a eccezionale; nel le s t é p p e percorse da i K i r 
ghis i v iene adoperato sol tanto per t rascinare una i u r t a o capanna da u n accampa
mento a l l ' a l t r o ; m a n e l l ' i n v e r n o l avora alacremente dapper tu t to . I n f a t t i compie senza 
in te r ruz ione i l l ungo viaggio d ' u n mese che s i r ich iede per recarsi da Pek ino a Kiachta 
e si r iposa sol tanto 1 0 - 1 4 g i o r n i f r a u n viaggio e l ' a l t r o , con t inuando a lavorare 
tu t to l ' i n v e r n o , 6 o 7 mes i d i segui to ; la sua sorte è assai m i g l i o r e nelle steppe occ i 
dental i dove nessuno lo costr inge ad a f fa t icars i i n m o d o così eccessivo. Nel mese d i 
marzo i n c o m i n c i a a m u t a r e i pe l i e a l lo ra gode giustamente i l r iposo che ha m e r i 
ta to; quando la m u t a de i pe l i è quasi compiu ta , i l padrone cerca d i r i p a r a r l o da l 
f reddo con apposi te coperte d i f e l t r o , su cu i lo costr inge pure a d o r m i r e a c c i o c c h é 
non cor ra per ico lo d ' i n f r edda r s i . I n questo per iodo d i t empo i l camelo della Bat t r iana 
è l ibero d i pascolare a suo p iac imento nel la steppa; i maschi sono assai p iù i n d i p e n 
dent i delle f e m m i n e , le q u a l i vengono m u n t e cinque vol te a l g io rno e radunate ogni 
sera i n v ic inanza delle capanne. Nel la parte or ienta le del la Mongol ia questa stagione 
pr iv i l eg ia ta du ra fino a l t e r m i n e dell 'estate con grande soddisfazione dei camel i che 
godono i n f i n i t a m e n t e questa lunga l i b e r t à . I l cibo scelto i nd iv idua lmen te da ognuno 
l i r inv igor i sce i n poch i g i o r n i , e a l lo ra , quando i n u o v i pe l i to rnano a r i cop r i r e la l o r o 
pelle, nuda i n t u t t a la p r imave ra , i camel i acquistano u n aspetto nobi le e f ie ro . Nelle 
steppe dei K i r g h i s i i l camelo del la Ba t t r i ana n o n è adoperato sol tanto come bestia da 
soma, m a anche come an imale da t i r o d i cu i le coppie sostituiscono ta lvo l ta i caval l i 
nel servizio postale. I I . Moser lamenta la lentezza d i queste vet ture postal i , scr ivendo 
quanto segue: « I l camelo della Bat t r iana c a m m i n a soltanto al passo e manda u n 
gr ido ant ipa t ico e i r r i t a n t e che rende nervoso i l v iagg ia to re ; questo g r ido è indescr i 
v i b i l e ; per farsene un ' idea bisogna aver avuto la f o r t u n a d i viaggiare nelle vet ture 
postali t i r a t e dai camel i ». 

I l camelo del la Ba t t r i ana dev'essere al levato e t ra t ta to i n modo confo rme ai suoi 
b isogni ; p e r c i ò i l suo educatore deve conoscerne l ' i ndo le m o l t o a fondo e a rmars i d i 
una grande pazienza. I K i r g h i s i e i Mongol i lo considerano come i l p i ù delicato d i 
t u t t i i l o r o a n i m a l i domes t ic i e si preoccupano cont inuamente della sua salute. Quan
tunque soppor t i beniss imo le bufere , le t e r r i b i l i nevicate de l l ' i nve rno e i disagi dei 
l u n g h i v i agg i , i l pove ro camelo soggiace con grande f ac i l i t à alle cond iz ion i a tmosfe
r iche e c l ima t i che dell 'estate. I l caldo del g i o r n o e i l fresco della not te possono essergli 
sommamente n o c i v i . Duran te l ' i n v e r n o n o n g l i si togl ie m a i la sella, neppure quando 
è g iun to al la meta e pascola scarico ne l l ' aper ta campagna ; invece nell 'estate bisogna 
levargl i la sella appena ha prestato qua lunque serviz io , onde imped i re le fer i te p r o 
dotte dal la press ione; m a anz i tu t to è necessario lasciarlo r iposare a lungo a f f i n c h è si 
rinfreschi comple tamente , a l t r i m e n t i po t rebbe buscarsi una in f redda tu ra mor ta le . N o n 
sopporta ca r i ch i esagerati . Siccome è m o l t o socievole per na tura , finché g l i è possi
bi le c a m m i n a i n fila co l resto del la ca rovana ; m a quando è spossato si f e rma , si 
accovaccia a t e r r a e nessuna fo rza umana p u ò i n d u r l o a r ia lzars i . I n quest i casi 
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conviene a f f ida r lo al p rop r i e t a r io della capanna p i ù v ic ina e r i p rende r lo solo più 
ta rd i , quando i l r iposo lo abbia r i n v i g o r i t o a sufficienza. 

Malgrado t u t t i i suoi d i f e t t i e g l i inconvenien t i che presenta, i l camelo della Bat
t r i ana si deve considerare come uno degli a n i m a l i p i ù u t i l i assoggettati da l l ' uomo a 
pres targl i servizio. Nessun a l t ro an imale domest ico potrebbe sos t i tu i r lo , n è sarebbe 
i n grado d i f o r n i r e una somma d i l avoro così grande, p o i c h é l ' u o m o ne u t i l izza i peli, 
il latte, la pelle e la carne, g l i fa t i r a r e i l carro e la carrozza e lo adopera come bestia 
da soma. Con esso at traversa le ar ide steppe p r ive d'acqua, dove sarebbero insuf f i 
c ient i i servigi del caval lo; con esso sale i n montagna fino all 'altezza di 4000 metr i , 
dove incont ra sol tanto i l j ak o bue grugnente. I l cavallo è i l compagno dell 'abitante 
delia steppa, m a i l camelo del la Bat t r iana ne è i l servo fedele. 

* 
* * 

Anche i cameli del continente nuovo appartengono a quella numerosa schiera 
di a n i m a l i amer ican i , i qua l i , paragonat i a i l o ro congeneri o a f f i n i d i f amig l i a del 
cont inente a n t i c o , n o n sono che p igme i ne l vero senso della paro la . I L L A M A S 

( A U C H E N I A ) sono camel i , m a a lquanto i n f e r i o r i alle specie a f f i n i del cont inente antico 
nel la mo le del corpo. Per vero d i re bisogna osservare che i camel i de l l 'Amer ica abi
tano le montagne e p e r c i ò n o n possono acquistare la mole dei l o ro a f f i n i del cont i
nente ant ico, che appartengono alla p ianura . Ma i l lamas non si d is t inguono soltanto 
da i camel i p rop r i amen te de t t i per le m i n o r i d imens ion i del corpo, m a anche per la 
testa re la t ivamente grossa, m o l t o compressa a l lo i nd i e t ro e f o r n i t a d i muso aguzzo, 
per g l i occhi e g l i orecchi g r a n d i , pel col lo graci le e sot t i le , per le gambe alte e 
snelle, provvedute d i d i ta maggiormente fesse e d i c a l l o s i t à m i n o r i e finalmente 
pel lungo pelame lanoso. I l dorso è p r i v o d i gobba ; l ' i ngu ine è ancora p i ù ristretto 
che non nei v e r i camel i . I due i n c i s i v i super io r i pe rmanen t i sono l a r g h i , arrotondati 
an te r io rmente e s t re t t i nel la parte pos te r io re ; i sei i n c i s i v i i n f e r i o r i , la rghiss imi e 
m a r g i n a t i pos ter iormente , sono col locat i o r izzonta lmente nel la mascel la ; i molar i 
hanno una s t ru t tu ra semplice e va r iano secondo l ' e t à , p o i c h é i l p i ù anter iore , simile 
ad u n canino, cade durante l ' a l l a t tamento . L o scheletro si dis t ingue per la lunghezza 
delle ver tebre cerv ica l i , conta 10 ver tebre dorsa l i , 7 ver tebre l o m b a r i , 5 vertebre 
sacral i e 12 ver tebre caudal i . La l ingua , lunga e stret ta , è coper ta d i papi l le dure e 
cornee ; i l r u m i n e è diviso i n due p a r t i ; l 'omaso manca in t i e ramente . L'intestino 
mi su ra a l l ' i nc i rca 16 vol te la lunghezza del corpo. 

I l lamas si d iv idono i n qua t t ro f o r m e diverse, chiamate fin da i t e m p i p i ù antichi 
G U A N A C O o H U A N A C O , L L A M A , P A C O od A L P A C A e V I C U N A O V I G O G N A . I na tu ra l i s t i non 
sono ancora concordi i n t o r n o a l l ' o p p o r t u n i t à d i considerare questi qua t t ro a n i m a l i come 
al t re t tante specie o r ig ina r i e o no. G l i u n i r iconoscono nel guanaco lo s t ipi te del l lama e 
del paco e credono d i poter confermare la l o r o ipotesi fondandos i sul fa t to che i l llama e 
i l guanaco s ' incrociano con b u o n effetto e p roducono i b r i d i f e cond i ; g l i a l t r i invece 
considerano le poche di f ferenze che si osservano nel l 'aspet to esterno d i quest i animali 
come su f f i c i en t i per classificare i qua t t ro l lamas come al t re t tante specie distinte, 
seguendo d 'a l t ronde l 'esempio degli i n d i g e n i che fecero sempre cos ì . L o Tschudi, i l 
quale ebbe occasione d i osservare da l ve ro t u t t i i l l amas nella l o r o pa t r i a , è precisa

mente del parere degl i i nd igen i e questo parere ebbe per m o l t o t empo i l valore di 
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una regola . Ma, d ' a l t r a par te , cons iderando la grande i n f luenza esercitata da l l ' addo 

mest icamento sulle f o r m e degl i a n i m a l i , possiamo spiegare anche l ' ipo tes i opposta c 
riconoscere ne l l l a m a e nel paco due discendent i del guanaco, m o d i f i c a t i da l la v i t a 

domestica a cu i l ' u o m o r i u s c ì ad avvezza r l i . 
I l guanaco e la v igogna v i v o n o ancor oggi a l lo stato se lvaggio ; i l l l a m a e i l paco 

fu rono addomest ica t i fin da i t e m p i p i ù a n t i c h i . I p r i m i s c o p r i t o r i d e l l ' A m e r i c a l i t r o 
varono g i à a l lo stato domest ico ; le t r a d i z i o n i de i P e r u v i a n i f anno r i s a l i r e l ' addome
sticamento d i quest i a n i m a l i a i p r i m o r d i dell 'esistenza d e l l ' u o m o e lo collegano al la 
comparsa dei l o r o semide i sul la t e r ra . L 'uso del l l a m a ne i sac r i f i z i o f f e r t i a l la d i v i n i t à 
era oggetto d i m o l t e supers t i z ion i presso que i p o p o l i p r i m i t i v i ; i l colore de l l ' an ima le 
destinato a l s a c r i f ì c i o d i v i n o , secondo le va r i e feste, era sempre p resc r i t to con grande 
esattezza. I p r i m i Spagnuol i che app roda rono i n quel le t e r re t r o v a r o n o dapper tu t to 
numerose greggie d i l l amas possedute da i m o n t a n a r i e descrissero quest i a n i m a l i 
con suff ic iente chiarezza per f a r c i conoscere le s ingole f o r m e senza alcuna d i f f i co l t à . 

Lo Herez, i l quale descr ive la conquis ta del P e r ù fa t ta da P iza r ro , menz iona i l 
l lama come una bestia da soma. « A l l a distanza d i sei leghe da Caxamalca », d ic ' eg l i , 
« v ivevano presso u n lago c i rconda to d ' a lbe r i , a l c u n i pas tor i i n d i a n i , i q u a l i a l l eva
vano mo l t e pecore d i v a r i a sorta , a lcune piccole come le nostre ed a l t re abbastanza 
grosse e robuste per essere adoperate come bestie da soma ». Nel 1541 Pedro de Cieza 
distingue con m o l t a chiarezza le qua t t ro specie: « Non v 'ha par te de l m o n d o i n cui 
si t r ov ino pecore cos ì s ingo la r i come quel le del P e r ù , del Ch i l i e d i alcune p rov inc i e 
di La Piata. Sono le bestie p i ù u t i l i e perfe t te create da Dio per a m o r del la gente che 
vive i n que i paesi, la quale n o n po t rebbe senza dubb io fa rne a meno . Nelle va l la te 
di p ianura g l i i n d i g e n i seminano i l cotone con cu i f anno g l i ogget t i d i ves t ia r io i n d i 
spensabili ag l i us i de l la v i t a ; m a ne l l ' a l t a mon tagna e i n m o l t e a l t re r e g i o n i n o n 
crescono n è a l b e r i , n è cotone, per cu i g l i i n d i g e n i n o n saprebbero come ves t i r s i . 
Pe rc iò , ne l la sua b o n t à i n f i n i t a , Dio c r e ò queste pecore apposi tamente per l o r o ; m a 
la fur iosa guer ra degl i Spagnuol i ne d i m i n u ì a lquan to le schiere. G l i i nd igen i d à n n o 
alle f e m m i n e i l n o m e d i L L A M A S e ai maschi que l lo d i U R C O S . Questi a n i m a l i hanno 
la mole d i u n as inel io con fianchi l a r g h i e ven t re grosso; si avv ic inano al camelo 
nella f o r m a del co l lo e a l la pecora nel l 'aspet to generale del co rpo . Si n u t r o n o delle 
erbe dei p r a t i . Sono m o l t o domes t ic i e u b b i d i e n t i ; sol tanto quando sof f rono per qualche 
dolore fisico si get tano a t e r r a e gemono come i came l i . I maschi po r t ano m o l t o 
facilmente 2 o 3 arrobas su l dorso ; la l o r o carne, che è gustosissima, non perde n u l l a 
della sua b o n t à neppure quando l ' an ima le è assoggettato ad u n l a v o r o q u o t i d i a n o . G l i 
indigeni ch i amano G U A N A C O u n an ima le m o l t o a f f ine a quest i , p i ù grosso, m a d i 
aspetto p r e s s o c h é uguale . I guanachi se lva t ic i , r i u n i t i i n b r a n c h i n u m e r o s i , si agg i 
rano l i be ramen te ne i c a m p i e sal tel lano con tanta leggerezza che u n cane stenta a 
raggiunger l i . Esiste i n o l t r e u n ' a l t r a v a r i e t à d i queste pecore che prende i l n o m e d i 
V I C U N A . Le v icune sono ancora p i ù svelte dei guanachi e si aggirano ne i desert i per 
mangiare le erbe che Dio fece crescere per l o r o uso. Forn i scono u n ' o t t i m a lana, p i ù 
fina d i que l la de i mer inos . N o n saprei d i r e se si possa tessere per farne p a n n i , ma è 
certo che fo rn i sce una be l l i s s ima s toffa usata da i s igno r i del paese. La carne del la 
vicuna e de l guanaco é o t t i m a ; ha u n sapore s i m i l e a que l lo del la carne d i m o n t o n e . 
Nella c i t t à d i la Paz ebbi occasione d i mang ia re la carne d i u n guanaco grasso, a f f u 
micata e salata, la t r o v a i p i ù sapor i ta d i qua lunque a l t ra . F ina lmen te v 'ha u n ' a l t r a 

specie d i bes t iame domes t ico , che si ch i ama P A C O ; è questo un b ru t t i s s imo an imale , 
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f o r n i t o d i una lana m o l t o lunga, p i ù piccolo del l l ama al quale p e r ò rassomigl ia mol to 
nel l 'aspet to. Gl i agnel l i si avvic inano m o l t o a que l l i della Spagna. Senza i servigi pre
stati da t u t t i questi a r ie t i e pecore non sarebbe possibile t raspor tare da Potosi , centro 
commercia le impor t an t i s s imo , le mol te m e r c i del paese i n a l t re reg ion i » . 

Questa descrizione d imos t ra chiaramente che ne l per iodo d i t r e secoli le quattro 
f o r m e diverse dei l lamas n o n hanno subito nessuna modi f icaz ione . 

T u t t i i l lamas abi tano g l i a l t i p i a n i del la imponen te giogaia delle Cordigl iere. Si 
t rovano bene sol tanto nelle reg ioni f r e d d e ; p e r c i ò scendono fino ai pampas o alle 
g rand i p i anure del la Patagonia sol tanto nel la par te p i ù mer id iona le della catena 
del le Ande . I n vic inanza dei ghiacciai si t ra t tengono nel la zona compresa f r a 4000 e 
5000 m . sul l i ve l l o del m a r e ; sotto i 2000 m . n o n prosperano p i ù , men t re invece la 
f redda Patagonia of f re l o r o u n soggiorno confacente anche ad una m i n o r e al t i tudine. 
Durante la stagione u m i d a , que l l i che v i v o n o al lo stato selvaggio, si r i t i r a n o sulle 
creste p iù alte dei m o n t i e aspettano la stagione asciutta per discendere nelle fe r t i l i 
v a l l i . V i v o n o i n b ranch i p iù o meno numeros i che spesso contengono parecchie 
cent inaia d ' i n d i v i d u i e sono oggett i d i una caccia accanita. 

Il GUANACO O HUANACO (AUCHENIA HUANACO, Lama huanaco), è col llama il più 
grosso ed anche uno dei p i ù i m p o r t a n t i m a m m i f e r i t e r r agno l i de l l 'Amer i ca m e r i d i o 
nale, sebbene v i v a sol tanto a l lo stato l ibe ro . Esso ha press'a poco la mo le del nostro 
cervo reale; r igua rdo all 'aspetto generale del corpo costituisce una f o r m a intermedia 
f r a i l camelo e la pecora. Negl i i n d i v i d u i perfe t tamente adu l t i la lunghezza totale del 
corpo è d i m . 2,25 ; la coda è lunga 24 c m . ; l 'altezza misu ra t a dal garrese è di 
m . 1 ,15; l 'altezza del corpo , dal suolo a l ver t ice del la testa, m i s u r a m . 1,6. La fem
m i n a è p i ù piccola , m a s imi l e al maschio nell 'aspetto e ne l colore del mante l lo . 11 
corpo del guanaco è re la t ivamente cor to e tozzo, a l to e la rgo nel la regione del petto 
e delle spalle, m a stret to nel la parte poster iore e m o l t o r i en t ran te agli i n g u i n i ; i l collo 
è lungo, sot t i le , snello e incurva to a l lo i n n a n z i ; la testa è lunga e compressa lateral
mente , i l muso t e r m i n a i n una punta ottusa, i l l abbro super iore è a lquanto sporgente, 
p ro fondamente fesso, sparso d i pe l i r ad i e m o b i l i s s i m o ; i l l obu lo del naso è coperto 
d i p e l i ; le n a r i c i al lungate e strette si possono ch iudere ; g l i orecchi hanno press'a 
poco la m e t à del la lunghezza della testa, sono d i f o r m a ovale al lungata , s t re t t i , r ive
s t i t i d i pel i tanto in te rnamente quanto esternamente e m o b i l i s s i m i ; l 'occhio è grande 
e v ivace ; la pup i l l a è t rasversale ; le palpebre, sopra tu t to le i n f e r i o r i , sono ornate di 
lunghe cigl ia . Le gambe sono alte e so t t i l i , i p i e d i l u n g h e t t i , le d i t a fesse fino a metà 
e t e rmina te al l 'apice da p iccol i zoccoli i n c o m p l e t i , s t r e t t i e aguzzi , leggiermente r i vo l t i 
a l l ' i n g i ù ; le p iante dei p ied i sono g rand i e cal lose; nel le a r t i co l az ion i dei p ied i ante
r i o r i mancano le c a l l o s i t à che si osservano nel le a l t re specie e ne i camel i . La coda è 
breviss ima, coperta d i pe l i fitti nel la parte super iore e quasi i n t i e ramen te nuda nella 
parte i n f e r i o r e ; v i en por ta ta d i r i t t a . Le m a m m e l l e del la f e m m i n a hanno quattro 
capezzoli . U n pelame piut tos to lungo , fitto m a increspato , r i cop re i l corpo. Questo 
man te l lo consiste d i una lanetta p i ù corta e p i ù fina e d i pe l i setolosi p i ù so t t i l i e più 
l u n g h i ; sul la faccia e sulla f r on t e i l pelo è b reve ; su l ver t ice mesocranico incomincia 
g i à ad a l lungars i e par tendo dal l 'occ ip i te acquista una lunghezza considerevole che 
conserva i n tu t to i l corpo , ad eccezione delle gambe, per cui d iven ta u n vel lo lanoso 
che p e r ò n o n raggiunge m a i la morb idezza d i que l lo del l l a m a . Sul ventre e nella 

par te i n t e rna delle coscie i l pelo è cor t i s s imo, sul le gambe è cor to e i sp ido . La tinta 
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generale de l man t e l l o è u n b runo- ross icc io p iu t tos to sud ic io ; i l cen t ro de l pe l to , la 
parte i n f e r i o r e de l corpo , la regione del l ' ano e la par te i n t e rna deg l i a r t i sono b i a n 
chicci; la f r o n t e , i l dorso e g l i occhi ne rogno l i , l eguanc i e g r ig io - scu re come la regione 
degli orecchi , la par te i n t e rna deg l i o recchi b r u n o - n e r a e la par te esterna g r i g i o -
nera. Sugli a r t i p o s t e r i o r i s i osserva una macchia ovale d i co lor nero . L ' i r i d e è b r u n o -
scura, le c ig l ia sono nere e g l i zoccol i sono g r i g i a s t r i . 

I l guanaco abi ta le Cord ig l i e r e : dal le isole boscose del la T e r r a de l Fuoco s ' in terna 
nella par te se t ten t r iona le de l P e r ù . È comune i n t u t t a la par te m e r i d i o n a l e d i questa 
catena d i m o n t a g n e ; le incessanti persecuzioni d i cui è oggetto ne hanno scemato 
notevolmente i l n u m e r o i n tu t t e le r e g i o n i p i ù abi ta te d a l l ' u o m o ; t u t t av i a i l G ò r i n g 
t rovò ancora d ive r s i guanach i nei d i n t o r n i della c i t t à d i Mendoza. I l guanaco m a n i 
festa una decisa preferenza per l 'a l ta mon tagna , sebbene non m a n c h i neppure i n p i a 
nura : i l D a r w i n lo i n c o n t r ò nel le p i anu re del la Patagonia mer id iona l e dove era assai 
più numeroso che n o n i n qua lunque a l t r a l o c a l i t à . Passa ne l l ' a l t a mon tagna la p r i 
mavera o la stagione i n cu i sa d i t r o v a r v i fresche e svar ia te p i a n t i c e l l e ; appena 
incomincia la stagione del la s i cc i t à scende nel le f e r t i l i va l la te d i p i anu ra . Scansa accu
ratamente i c a m p i d i neve ; i n p i a n u r a cerca i pascoli p i ù succosi. I guanachi i m p r e n 
dono ta lvo l ta lunghe e m i g r a z i o n i che spesso d iven tano v e r i v iagg i d i esplorazione. 
A Bahia Bianca, dove quest i a n i m a l i sono r a r i s s i m i , a l la distanza d i 30 m i g l i a da l la 
costa, i l D a r w i n t r o v ò u n g i o r n o le t raccie d i 30 o 4 0 guanachi , i qua l i erano discesi 
in linea re t ta sulle r i v e d i una piccola insenatura me lmosa e salata. È p robab i l e che 
si fossero accor t i d i t r o v a r s i v i c i n o a l m a r e ; i n f a t t i si erano v o l t a t i r egola rmente come 
i soldati d i caval ler ia per r i t o r n a r e i n d i e t r o i n l inea re t ta come erano venu t i . Del resto 
i guanachi n o n t e m o n o i l mare , anz i s i tu f fano nel l ' acqua senza t i m o r e e nuotano da 

un'isola a l l ' a l t r a . 
I guanachi v i v o n o socievolmente i n b r a n c h i p i ù o meno numeros i . I l Meyen v ide 

pascolare lungo i rusce l l i m o l t i b r a n c h i d i guanachi , i q u a l i contenevano da 7 a 100 
indiv idui . I l D a r w i n osserva che i n generale queste schiere annoverano 1 2 - 3 0 i n d i 
v idu i ; m a egli stesso v ide u n a numeros i s s ima schiera d i guanachi , composta a lmeno 
di 500 i n d i v i d u i , l a quale pascolava sul le r i v e del Santa Cruz. Ogni branco contiene 
quasi sempre una grande q u a n t i t à d i f e m m i n e e u n solo maschio vecchio o a lmeno 
adulto, p e r c h è i masch i p i ù r o b u s t i n o n to l l e rano assolutamente la presenza d i a l t r i 
maschi r i v a l i , m a t u t t ' a l p i ù que l la de i g i o v a n i , i n e t t i a l la r i p r o d u z i o n e . A l l o r c h é 
questi raggiungono u n a certa e t à d à n n o luogo a grav iss ime lo t te ; i debol i devono 
ubbidire ai p i ù f o r t i e schierars i coi l o r o compagn i d i sven tura ne l campo delle f e m 
mine. I guanachi passano la g io rna t a pascolando i n questa o i n que l l ' a l t r a v a l l e ; d i 
notte non m a n g i a n o m a i . Si recano a bere a l m a t t i n o e al la sera; sono p i ù g h i o t t i 
dell'acqua salata che n o n de l l ' acqua dolce : i compagn i de l D a r w i n v ide ro una schiera 
di guanachi i n t e n t i a bere av idamente l 'acqua salata a poca distanza da l Capo Bianco. 
II loro cibo si compone d i erbe succose e a l l ' occor renza anche d i musch i . 

Meri ta d i essere osservata una s t rana ab i tud ine dei guanachi , per vero d i re comune 
a t u t t i i l l amas : i m i t a n d o l ' esempio d i va r i e a n t i l o p i , essi depongono sempre i l o ro 
escrementi ne l lo stesso luogo per m o d o da f o r m a r n e u n grosso cumulo che non viene 
abbandonato finché n o n abbia r agg iun to le d i m e n s i o n i vo lu te . G l i I n d i a n i approf i t t ano 
di questa ab i t ud ine de i guanachi , la quale r i s p a r m i a l o r o la fat ica d i raccogliere lo 
sterco secco che adoperano come combus t ib i l e . Presso i m u c c h i d i sterco si t r ovano 
quasi sempre del le pozze poco p ro fonde i n cu i i guanachi fanno regolarmente u n 

12. — BREHM Animali. Voi. I I I . 
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bagno d i sabbia nelle ore p iù calde del pomer igg io . Durante l ' i n v e r n o si arrotolano 
nel la neve. 

T u t t i i m o v i m e n t i del guanaco sono r a p i d i e v ivac i ; sebbene non così svel t i come 
si potrebbe credere. I n p ianura u n buon cavallo n o n tarda a raggiungere un branco 
d i guanachi f u g g e n t i ; m a i cani o r d i n a r i stentano a tener l o ro d ie t ro . La corsa del 
guanaco non è che u n breve galoppo strascicato; nella fuga precipi tosa l ' an imale tende 
i l suo lungo col lo quanto p i ù g l i è possibile. I l guanaco è u n o t t i m o rampicatore; 
corre sui pend i i p i ù scoscesi e sulle falde p i ù erte con una leggerezza che non ha 
nu l l a da i nv id i a r e a quel la del camoscio, s ' inol t ra pe r f ino sulle roccie dove i l monta
naro p i ù esperto n o n osa neppure posare i l piede e guarda con somma indifferenza 
l 'abisso sottostante. Durante i l r iposo giace sul petto e sulle gambe come i l camelo e 
come questo si accovaccia e si r ia lza . Mentre r iposa r u m i n a f r a veglia e sonno. 

I n generale i guanachi sono a n i m a l i selvaggi e sommamente caut i . Fanno atten
zione a tu t to c iò che accade i n t o r n o ad essi, dominano u n ampio or izzonte e fuggono 
a prec ip iz io appena avver tono qualche cosa d i sospetto. Nella fuga percorrono spesso 
diverse m i g l i a , m a cercano p e r ò sempre d i passare pei medes imi sent ier i , per lo più 
m o l t o ba t t u t i . I l maschio che d i r ige la schiera la precede d i pochi passi e fa la guardia 
con somma prudenza men t re i l suo gregge pascola t r anqu i l l amen te . A l p iù lieve 
ind iz io d i pericolo esso manda u n fo r te belato ; t u t t i g l i a n i m a l i del branco alzano 
s imul taneamente la testa, aguzzano lo sguardo i n ogni direzione e fuggono colla mas
s ima sol leci tudine. I n questi casi, dice i l Meyen, le f e m m i n e e i g iovan i formano la 
avanguardia della schiera e spesso vengono sp in t i i n n a n z i colla testa da i maschi che 
l i seguono. È d i f f i c i l e che u n branco d i guanachi , composto d i sole f emmine , si lasci 
avvic inare d a l l ' u o m o . I l Meyen i n c o n t r ò parecchie schiere d i guanachi , i qua l i , invece 
d i fuggi re , si avvic inavano ai caval l i , si f e rmavano per g u a r d a r l i , p o i t rot tavano via. 

I l D a r w i n at t r ibuisce questo strano contegno dei guanachi , da l u i osservato ripe
tute vol te , alla lo ro s t raord inar ia c u r i o s i t à . « I l v iaggia tore che s ' imbatte per caso, 
a l l ' i m p r o v v i s o i n un guanaco o i n un piccolo branco d i questi a n i m a l i , è mol to mera
v ig l ia to d i vedere, che invece d i fuggire , le curiose bestie si f e rmano , r imangono un 
m o m e n t o i m m o b i l i per squadrar lo da capo a p ied i , f anno qualche passo per allonta
nars i , q u i n d i si vol tano e to rnano a guarda r lo . Nelle montagne della Terra del Fuoco 
e i n a l t r i l uogh i v i d i p iù d 'una vol ta cer t i guanachi i qua l i al cospetto de l l 'uomo, non 
soltanto n i t r i v a n o e g r idavano , m a spiccavano i sal t i p i ù pazzi eccitando l ' i lari tà 
generale. È certo che i guanachi sono a n i m a l i m o l t o cur ios i , p o i c h é basta coricarsi 
sul te r reno e fare qualche m o v i m e n t o singolare per i n d u r l i ad avv ic inars i onde inve
stigare lo strano oggetto che suscita la lo ro merav ig l i a ». Anche i l G ò r i n g o s s e r v ò vari 
f a t t i c o n s i m i l i . Quando cavalcava t r anqu i l l amen te per le v a l l i delle Cordigl iere udiva 
un n i t r i t o par t icolare proveniente da l l ' a l to e i n generale vedeva i l guanaco direttore 
della schiera r i t t o sopra qualche rupe scoscesa, i l quale lo contemplava rimanendo 
i m m o b i l e come una statua. A poco a poop i n t o r n o al capo si raccoglieva tutto i l 
branco che n o n cessava d i fissare lo sguardo i n fondo alla val le . 

I l per iodo degli a m o r i corr isponde ai mesi d i agosto e se t tembre . Lot te frequenti 
s ' impegnano f r a i maschi che aspirano al potere sovrano . 1 r i v a l i si precipi tano gli 
u n i sugl i a l t r i con una violenza inc red ib i l e , u r l ando a squarciagola; si mordono , tirano 
calci , si perseguitano e tentano d i p rec ip i ta r s i a v icenda nel l 'abisso. Dopo una gesta

zione d i 1 0 - 1 1 mesi la f e m m i n a partor isce u n piccino per fe t tamente conformato, 
r i cope r to d i pe l i e cogl i occhi a p e r t i ; lo a l la t ta per qua t t ro mes i , lo accudisce con 
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somma tenerezza e se lo t iene v i c i n o finché n o n sia adul to e i n c o m i n c i a p render par te 
aile amorose lo t te per p r o p r i o conto . 

N o n d i rado ce r t i guanachi i so la t i si aggregano ai b r a n c h i d i l l a m a o d i v igogne, 
ma senza u n i r v i s i i n m o d o d e f i n i t i v o . Invece i guanachi e i paco pascolano f r a t e r n a 
mente sugl i a l t i p i a n i . 

I I guanaco si d i fende cont ro i suoi s i m i l i con calc i e m o r s i ; d i n a n z i a i n e m i c i p i ù 
pericolosi fugge senza oppo r r e a lcuna resistenza. U n grosso cane è i n grado d i tener 
fermo u n guanaco onde permet te re al cacciatore d i a v v i c i n a r s i . Quando sono avvezzi 
alla presenza d e l l ' u o m o e a que l la degl i a n i m a l i domes t i c i , si f anno p i ù a r d i t i , aggre
discono coraggiosamente i l l o r o avversar io , cercano d i m o r d e r l o o d i c o l p i r l o coi calci 
e adoperano u n mezzo d i difesa comune a t u t t i i l l ama , vale a d i r e pe rmet tono 
al nemico d i a v v i c i n a r s i , abbassano g l i orecchi con p ig l io i r a to e g l i sputano f u r i o 
samente i n faccia la l o r o sal iva e le erbe che per caso tengono i n bocca o che v i hanno 
raccolto apposi tamente a questo scopo. 

L ' u o m o f u e r i m a n e t u t t o r a i l n emico p i ù t e r r i b i l e dei guanachi che t rovano m o d o 
di sfuggire agl i a l t r i aggressori col la l o ro g rand iss ima v e l o c i t à . N o n è cer to che i l 
condor possa danneggia r l i come si crede. G l i ab i t an t i d e l l ' A m e r i c a Mer id iona le p r a t i 
cano con passione la caccia del guanaco da cui r i cavano u n guadagno assai r i l evan te , 
essendo la carne e la pelle d i questo an ima le m o l t o pregiate . I guanachi insegui t i dai 
cani, vengono s p i n t i i n una gola s t re t ta dove i cacc ia tor i get tano l o r o i l laccio a t to rno 
al collo colle cosidette bolas o pal le . I caccia tor i p i ù espert i appro f i t t ano del la c u r i o 
sità del guanaco get tandosi a t e r r a a poca distanza d i una piccola schiera d i cu i r i c h i a 
mano l 'a t tenzione cogli s t r an i m o v i m e n t i menz iona t i p i ù sopra. I l D a r w i n accerta che 
nella maggior par te dei casi si possono t i r a r e diverse fuc i l a te p e r c h è i guanachi n o n 
hanno nessuna paura degli spar i e l i c redono ine ren t i a l l ' a r t i f i c i o che r i c h i a m a la l o ro 
attenzione. Nelle a m p i e p i anure i guanachi vengono uccisi i n g ran copia, p e r c h é , 
seguendo l 'esempio del le pecore, si lasciano spaventare f ac i lmen te dai cacciator i che 
li inseguono a caval lo da va r i e p a r t i , r i m a n g o n o a lungo ince r t i sul la d i rez ione che 
devono scegliere per f u g g i r e e finalmente si d i r i g o n o da quel la par te i n cui n o n v 'ha 
più ombra d i usci ta . Invece sul le falde de i m o n t i sfuggono fac i lmente ai l o ro perse
cutori, p o i c h é l a s s ù riesce d i f f i c i l e avv ic ina r s i l o r o a t i r o d i fuc i le . Negli a l t i p i a n i , dove 
non esiste a l t r a selvaggina, la caccia del guanaco e del la v igogna è spesso necessaria 
per far f ron te ai b isogni p i ù i m m i n e n t i . 

I guanachi f e r i t i r i v o l g o n o in fa l l an temen te i l o r o passi verso i l fiume p i ù v i c i n o , 
per m o r i r e sulle sue sponde. Ciò venne osservato diverse vo l t e dal D a r w i n . Gl i i n d i 
vidui a m m a l a t i , appena si accorgono d i essere v i c i n i a m o r i r e , scelgono u n luogo spe
ciale per t e r m i n a r e la l o r o esistenza. « Sulle r i v e del Santa Cruz », r i fer isce i l D a r w i n , 
« i l suolo era tu t to b iancheggiante d i ossa che giacevano v i c i n o al fiume, i n certe 
località de te rmina te , quasi sempre coperte d i fìtti cespugli . Esamina i a t tentamente 
quelle ossa : non erano pun to rosicate o ro t t e come certe a l t re che avevo veduto p r i m a 
e pe rc iò esclusi l ' ipo tes i che potessero essere state t raspor ta te i n quei luoghi da qualche 
fiera p iù grossa. È cer to che p r i m a d i m o r i r e i guanachi si erano ins inua t i sotto quei 

fitti cespugli » . 
I guanachi vengono addomest ica t i tan to i n montagna quanto i n p ianura . F i n c h é 

sono g i o v a n i si c o m p o r t a n o bene, d imos t r andos i fiduciosi e a f fez iona t i ; seguono i l 
loro padrone passo a passo come i cagno l in i e si lasciano t ra t ta re come v e r i a g n e l l i ; 
ma co l l ' e t à d iven tano sempre meno affe t tuosi e g e n t i l i e vanno perdendo tu t to i l lo ro 
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affet to per l ' uomo . I guanachi domest ic i godono spesso d i una certa l i b e r t à : vanno e 
vengono come i l l ama procacciandosi i n d i v i d u a l m e n t e i l p r o p r i o c ibo ; ma , per vero 
d i re , i p iù vecchi cercano di s fuggire al d o m i n i o de l l ' uomo e g l i manifes tano i loro 
sen t iment i sputandogl i addosso. G l i i n d i v i d u i t enu t i i n s c h i a v i t ù mangiano fieno, erba, 
pane e g ranagl ie ; v i v o n o benissimo anche i n Europa dove si r i p roducono p u r c h é 
vengano accudi t i i n modo razionale. 

Il LLAMA (AUGHENIA LAMA, LAMA PERUANA) si trova principalmente nel Perù e vi 
prospera megl io che n o n a l t rove negl i a l t i p i an i delle montagne . È u n po ' p i ù grosso 
de l guanaco e si d is t ingue per le ca l l o s i t à pe t to ra l i e quelle che si osservano nella 
par te an ter iore del l 'a r t icolazione del carpo. La testa è stretta e corta , le labbra coperte 
d i pe l i , g l i orecchi c o r t i e le piante dei p i ed i la rghe. I l colore del mante l lo è molto 
v a r i a b i l e : v i sono degli i n d i v i d u i b i anch i , n e r i , pezzati , b runo-ross icc i , macchiettat i di 
bianco, b r u n o - s c u r i , color g ia l lo d 'ocra, rosso v o l p i n o , ecc. L ' an ima le adul to , misu
ra to dal la p ianta dei p ied i fino al ver t ice mesocranico, è al to m . 2 ,6 -2 ,8 ; l'altezza 
mi su ra t a dal garrese è d i m . 1,2. 

Acosta c i racconta che g l i I n d i a n i conducono per le montagne numerose schiere 
d i queste « pecore » caricate come bestie da soma, le qua l i annoverano spesso 300, 
500 e t a lo ra anche 1 0 0 0 i n d i v i d u i . « F u i spesso merav ig l i a to » , d ic 'egl i , « vedendo 
queste schiere d i pecore por ta re u n carico d i 2 o 3000 verghe d 'argento i l cu i valore 
supera quel lo d i 300 .000 ducat i , senz 'al t ra scorta a l l ' i n f u o r i d i a lcuni I n d i a n i per cari
carle e scaricarle, accompagnat i qualche r a ra vo l t a da poch i Spagnuol i . Dormono tutte 
le no t t i i n mezzo ai c a m p i , eppure finora n o n si perdette m a i nu l l a tanta è la sicu
rezza ne l P e r ù . Nelle f e rmate dove abbondano le fon tane e i pascoli , i condut tor i sca
r icano le bestie, dr izzano le tende, fanno la cucina e d iment icano le fat iche del viaggio. 
Se questo du ra u n g io rno solo, le pecore por tano 8 arrobas (92 Kg . ) e percorrono da 
8 a 10 leghe (29 -36 K m . ) ; m a queste dure fat iche spettano sol tanto alle pecore appar
tenent i a i pover i so lda t i che viaggiano ne l P e r ù . T u t t i quest i a n i m a l i amano l'aria 
f r edda e prosperano i n montagna ; i l caldo del la p i a n u r a l i uccide i n poco tempo. 
Qualche vo l t a sono in t i e ramente coper t i d i ghiaccio e d i b r i na , eppure r imangono sani 
e robus t i . G l i i n d i v i d u i tosati acquistano u n aspetto r i d i c o l o . Ta lvo l t a si fe rmano allo 
i m p r o v v i s o per is t rada, dr izzano i l col lo , guardano la gente con attenzione e r iman
gono a lungo i m m o b i l i senza manifes tare n è t i m o r e n è ma lcon ten to . Non d i rado si 
spaventano senza alcuna ragione apparente e a l lo ra co r rono a l l ' impazzata sulle roccie 
p i ù alte, col l o r o carico, per cu i bisogna f a r l i scendere a fo rza d i fuci la te acciocché 
n o n vadano perdute le verghe d 'argento » . 

I so l i maschi vengono adoperat i per por ta re la soma ; le f e m m i n e sono esclusiva
men te destinate alla r ip roduz ione . « N o n v 'ha n u l l a d i p i ù be l lo » , dice lo Stevenson, 
« che u n convogl io d i l l ama , f o r n i t i d i u n carico d i c irca 1 0 0 K g . , i q u a l i camminano 
uno d ie t ro l ' a l t ro ne l l ' o rd ine p i ù scrupoloso, gu ida t i da l l o r o capo adorno d i un'ele

gante cavezza, d i u n grazioso campanel lo e d i uno s tendardo sul la testa. I l lama per
co r rono i n questo m o d o le c ime nevose o i fianchi delle Cordig l ie re , passando per 
certe strade che sarebbero i m p r a t i c a b i l i pei cava l l i ed anche pei m u l i ; sono cosi ubbi

d ien t i che i l o r o c o n d u t t o r i n o n hanno bisogno d i s t i m o l a r l i col bastone ferrato nè 
col la f rus ta per i n d u r l i a r ip rendere la buona strada o ad a f f re t ta re i l passo troppo 
lento . Essi procedono t r anqu i l l amen te verso la m è t a , senza f e r m a r s i u n m o m e n t o ». Lo 

Tschudi comple ta questi ragguagl i dicendo che i l l a m a sono m o l t o cur ios i e rivolgono 
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cont inuamente lo sguardo i n tu t te le d i r e z i o n i . « Appena osservano qualche oggetto 
ignoto che l i spaventa si d i sperdono i n u n a t t i m o da tu t te le p a r t i , e a l lora i p o v e r i 
indigeni che l i accompagnano stentano m o l t o a r i o r d i n a r l i . G l i I n d i a n i hanno u n 
grande affet to per quest i a n i m a l i , l i adornano e l i accarezzano sempre p r i m a d i c a r i 
car l i . Ma le cure p i ù assidue e le p recauz ion i p i ù d i l i g e n t i n o n bastano per i m p e d i r e 

che i n ogni v iaggio verso la costa del mare m o l t i l l a m a n o n debbano soccombere 

Llama (Atirhenia lama). Vis della grandezza naturale. 

per effetto del c l i m a caldo che non possono assolutamente sopportare . N o n vengono 
adoperati come a n i m a l i da t i r o e da sel la ; qualche vo l t a accade che, dovendo a t t r a 
versare u n fiume, per t i m o r e eli bagnars i , un Ind iano si ponga a sedere sulla groppa 
di uno dei suoi l l a m a ; m a n o n tarda a scendere appena abbia toccato la r i v a opposta 
del fiume I l carico d i u n l l a m a n o n deve superare i l peso d i 50 K g . ; se è t r oppo 
carico, l ' an ima le si accovaccia a t e r ra e r i f i u t a d i alzarsi finché non lo abbiano a l leg
gerito. I n generale i l carico viene legato d i r e t t amen te sul fitto pelo velloso del l l ama 
mediante apposite corde d i lana, senza basto n é a l t ro sostegno; ta lvol ta posa sopra 
un pezzo d i panno disteso sul dorso de l l ' an ima le . I l l ama car icat i i n questo m o d o 
percorrono I O e t a lo ra anche 20 K m . al g i o r n o ; c a m m i n a n o con una t r a n q u i l l i t à ed 
una leggerezza so rp renden t i , come se portassero i l lo ro grave carico per d i l e t t o ; d i 
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t ra t to i n t r a t to pascolano lungo la strada, si disperdono nei l uogh i p i a n i , si a r r a m p i 
cano sui m o n t i , ma to rnano subi to i nd i e t ro al r i c h i a m o o al fischio del conduttore. I 
l l ama debbono essere t r a t t a t i col la massima dolcezza e a l lora si most rano mansueti 
e u b b i d i e n t i ; se invece vengono t r a t t a t i r uv idamen te , m u t a n o na tura diventando 
caparbi e ca t t iv i , i l che è quanto d i re i n s e r v i b i l i . I l l l a m a pare creato appositamente 
per g l i I n d i a n i , i qua l i , colla lo ro pazienza i n f i n i t a e colla lo ro sovrana indifferenza, 
t rovano modo d i ammansare ed anche di u t i l izzare questo animale cos ì ostinato e 
capriccioso per na tura t ra t tandolo ne l l 'un ico modo adatto al suo carattere ». 

I l Meyen considera l ' impor t anza del l l ama pei Peruviani uguale a quel la della renna 
pei Lappon i . I l l a m a sono tenu t i sugli a l t ip ian i i n b ranch i numeros i ss imi . Di notte 
vengono r i nch ius i i n apposi t i r ec in t i d i pietre d 'onde escono al m a t t i n o ; a l lora cor
rono al pascolo t ro t tando , senza la sorveglianza di nessun pastore; verso sera r i t o r 
nano nel recinto . Spesso l i accompagnano m o l t i guanachi e non poche vigogne. I 
v i andan t i che passano a cavallo i n quelle sol i tar ie r eg ion i fanno loro aguzzare gli 
orecchi ; quando i l r u m o r e del cavallo si avvic ina tu t to i l branco si appressa al galoppo, 
si f e rma alla distanza di 30 o 50 passi, guarda curiosamente l ' i n t ru so , q u i n d i r i torna 
d i nuovo al pascolo. 

L o Tschudi combatte nel modo p i ù convincente l ' op in ione manifestata dal Meyen 
e da a l t r i na tu ra l i s t i , secondo cui i l l l ama sarebbe soltanto u n guanaco migl iora lo . 
Egl i crede che i l Meyen abbia scambiato per f o r m e in termedie o d i transizione le 
f o r m e cor r i spondent i alle diverse e t à del l l ama . « Da quanto pare i l Meyen ignorava 
che g l i I nd i an i tengono i l l ama separati i n b ranch i d i s t i n t i , secondo la l o ro diversa 
e t à . I neonat i r imangono colle m a d r i fino a l l ' e t à d i 6-8 mes i ; p r i m a che abbiano com
piuto u n anno vengono r i u n i t i t u t t i insieme i n un branco e d iv i s i da que l l i che hanno 
uno o due ann i d i p i ù , per modo che i l l ama d i 1, 2 o 3 ann i sono sempre accuditi 
separatamente. A l l ' e t à d i 3 ann i hanno raggiunto i l lo ro comple to sv i luppo e allora 
vengono incorpora t i nel branco pr inc ipa le , i l quale è d i nuovo separato per sessi ». È 
diff ìc i le s tabi l i re un g iudiz io de f in i t ivo i n t o r n o alla questione i n discorso, finché non 
si t rov ino diversi esemplar i d i l l ama e d i paco allo stato selvatico. 

Lo Tschudi r i fer isce quanto segue i n t o r n o alla r i p roduz ione del l l a m a : « L'accop
piamento è preceduto da uno scoppio d i pazzo f u r o r e ; i l l ama si ba t tono a vicenda, 
t i rano calci , si m o r d o n o e finiscono per gettarsi a te r ra in t i e ramen te spossati. Tutte le 
specie d i l l ama partor iscono un solo f r u t t o che succhia i l lat te ma te rno per 4 mesi; 
nel l l ama p ropr iamente detto l ' a l la t tamento è u n po ' p i ù l u n g o ; i n f a t t i spesso accade 
che i na t i d i due anni poppino ancora ins ieme a que l l i del l 'annata . . . Sotto la domina
zione spagnuola f u p romulga ta una legge che p r o i b i v a sotto pena d i m o r t e ai giovani 
Ind ian i ce l ib i d i tenere u n gregge d i l l a m a f e m m i n e . Disgraziatamente ogg id ì questa 
pro ib iz ione veramente necessaria non è p i ù i n uso ». 

Sappiamo dal lo stesso na tura l i s ta che l ' i m p o r t a n z a e p e r c i ò anche i l prezzo dei 
l l ama sono a lquanto d i m i n u i t i dopo l ' i n t roduz ione dei so l idungo l i e che inol t re le 
greggi d i l l a m a vengono spesso miseramente decimate dal le mala t t i e . Garcilaso de 
la Vega racconta che i l male comparve per la p r i m a vo l t a negli ann i 1544 e 1545. 
Era una ma la t t i a s imi l e alla rogna, m a assai p i ù pernic iosa . Compar iva d a p p r i m a nella 
parte in t e rna delle coscie, si d i f fondeva per tu t to i l corpo f o r m a n d o grosse croste e 
piaghe p ro fonde dalle qua l i sgocciolavano sangue e suppurazione. La bestia colpita 
da l male m o r i v a i n pochi g i o r n i . I l m o r b o era contagioso e uccise i due terzi dei 

l l a m a e dei guanachi col mass imo s tupore e spavento degl i I n d i a n i e degl i Spagnuoli. 
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Più t a r d i s i a m m a l a r o n o anche i paco e le v igogne . Da p r i n c i p i o g l i a n i m a l i i n f e t t i 
dal m o r b o erano seppe l l i t i ancora v i v i ; p i ù t a r d i vennero t r a t t a t i co l fuoco e col lo 
zolfo e f i n a l m e n t e si r iconobbe che i l grasso d i maia le era i l m i g l i o r e r i m e d i o con t ro 
la t r emenda m a l a t t i a . A poco a poco i l m o r b o s c e m ò e a l la fine scomparve quasi 
in t ie ramente ; m a , come aggiunge lo Tschudi , non f u m a i sradicato del tu t to e qualche 
volta compare t u t t o r a i n f o r m a ep idemica . Ogg id ì v iene cura to col grasso del condor . 

La carne de l l l a m a è considerata dapper tu t to come u n o t t i m o c i b o ; g l i i n d i v i d u i 
non m a g g i o r i d i u n anno, c h i a m a t i C C H U C H O S , cos t i tu iscono per g l i i nd igen i una vera 
ghiot toneria . I l l a m a p i ù vecchi vengono mace l l a t i per r i cavarne una grande q u a n t i t à 
di carne secca che prende i l n o m e d i C H A R Q U I i n tu t to i l P e r ù e nel la B o l i v i a . Ne l Puna, 
paese montuoso compreso f r a i due r a m i del le Cordig l ie re , i l prezzo med io d i u n l l a m a , 
dieci a n n i fa , era ancora d i L . 2 5 ; lo stesso si p u ò d i r e r i g u a r d o al la carne secca. Colla 
lana del l l ama si f anno tessuti g rossolani e corde p a r t i c o l a r i d i poco prezzo. 

I ragguagli r i f e r i t i da l lo Tschud i contengono t u t t o c iò che sappiamo i n t o r n o al la v i t a 
del l lama nel la sua pa t r i a . A t t u a l m e n t e i l l l a m a è uno degl i osp i t i p i ù c o m u n i dei 
Giardini zoo log ic i . Se convive con a l t r i i n d i v i d u i del la sua specie è m o l t o p i ù af fabi le 
che non quando è solo e si annoia . Si c o m p o r t a beniss imo coi compagn i ed a f f i n i ; 
gli i n d i v i d u i che cost i tuiscono le coppie sono teneramente af fez ionat i l ' uno a l l ' a l t r o . 1 
llama t enu t i i n s c h i a v i t ù non t a rdano a r iconoscere i l l o ro custode e lo t ra t tano con 
r iguardo; m a rispetto ag l i s t r an ie r i si mani fes tano v e r i camel i , vale a d i re sempre m a l 
disposti e s t r ao rd ina r i amen te i r a s c i b i l i . Nel Gia rd ino Zoologico d i Be r l i no v iveva a lcuni 
anni or sono u n l l a m a , i l quale si d is t ingueva per una i r a s c i b i l i t à speciale; alla sua 
inferr iata era appeso u n car te l lo che i n v i t a v a i v i s i t a t o r i del G ia rd ino a n o n aizzare 
l 'animale c iò che aveva n a t u r a l m e n t e per conseguenza che ognuno s ' ingegnava d i 
stuzzicarlo. P e r c i ò esso era d o m i n a t o da u n f u r o r e perpetuo. Appena qualcheduno 
mostrava d i vo l e rg l i s i avv ic ina re , i l l l ama i n t e r r o m p e v a i l suo pacifico r u m i n a r e , abbas
sava g l i orecchi , fissava i n v o l t o lo s t ran iero , g l i si avventava con t ro a l l ' i m p r o v v i s o e g l i 
sputava i n faccia. G l i a l t r i l l a m a ch ' io v i d i o accudi i si compor tavano nel lo stesso m o d o 
e posso accertare che n o n ne v i d i m a i uno i l quale avesse un ' i ndo le benevola e m a n 
sueta. I l l l a m a n o n r ich iede nessuna cura speciale. Prospera beniss imo anche i n Europa 
come i l guanaco, n o n ha bisogno d i una stalla r iscaldata, p o i c h é g l i basta u n asilo r i p a r a l o 
dai vent i p i ù r i g i d i , s i contenta del c ibo o r d i n a r i o e si r i p roduce abbastanza fac i lmente . 

Il PACO od ALPACA (AUCHENIA PACOS, Lama pacos) è la terza forma di questo 
gruppo: esso è p i ù piccolo del l l a m a e ne l la s t r u t t u r a corporea si avv ic ina al la pecora, 
ma ha i l co l lo assai p i ù lungo e la testa p i ù elegante. I l suo vel lo lunghiss imo e m o r 
bido quanto m a i , raggiunge i n certe p a r t i de l corpo , come per esempio sui fianchi, la 
lunghezza d i 10 o 12 c m . L ' an ima le è quasi sempre t u t t o b ianco o tu t to nero, m a n o n 

mancano neppure g l i i n d i v i d u i pezzati . 
« I paco », dice lo Tschud i , « sono racco l t i i n n u m e r o s i a r m e n t i che pascolano 

tutto Panno neg l i a l t i p i a n i ; vengono condo t t i nel le stalle sol tanto per la tosatura. Non 
v'ha forse an ima le p i ù cocciuto d i questo. Quando u n i n d i v i d u o della schiera è diviso 
dagli a l t r i , s i get ta a te r ra e n o n v ' è m o d o d i f a r l o r ia lzare colle percosse n è colle 
carezze. P iu t tos to d i cedere soppor ta i cast ighi p i ù g r a v i e pe r f ino la m o r t e p i ù d o l o 
rosa. Cert i i n d i v i d u i n o n vanno assolutamente i n n a n z i se n o n vengono associati alle 
greggie d i Marna e d i pecore. F i n da i t e m p i p i ù an t i ch i g l i I n d i a n i preparavano coperte 

e m a n t e l l i d i lana col ve l lo del paco e de l l l a m a ». 
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I t en ta t iv i f a t t i fino ad oggi per accl imare i paco nei nos t r i paesi andarono f a l l i l i . 
U n certo Thomson , incar icato da Cari o f Derby, t r a s p o r t ò i n quel le montagne una 
numerosa schiera d i paco; i na tu ra l i s t i inglesi erano g ià t u t t i content i d i poter osser
vare dal vero negli a l t i p i an i della Scozia questi u t i l i r u m i n a n t i ; m a p i ù t a r d i r e g n ò 
u n silenzio assoluto i n t o r n o a c iò . Pare che i t en ta t iv i f a t t i i n Aust ra l ia a l medesimo 
scopo non siano s ta t i p i ù f o r t u n a t i d i quest i . Lo Tschudi r i fer isce che i l governo del Neu-
siidwales aveva s tabi l i to u n p r e m i o assai r i levante per chi fosse r iusc i to ad acclimare 

Paco (Auchenia pacos). Vis della grandezza naturale. 

nel paese u n certo numero d i alpaca. L ' i n g l e s e Leeds t e n t ò la d i f f i c i l e impresa ; i 
gove rn i bo l iv i ano e peruv iano , conoscendo le sue i n t enz ion i , p r o i b i r o n o severamente la 
esportazione dei paco v i v e n t i e fecero tener d 'occhio i l Leeds. P e r ò , malgrado tu t t i gli 
ostacoli , questo r i u s c ì a t raspor tare i n Aus t ra l i a 300 alpaca v i v e n t i . Cinque anui dopo. 
quando i i governo aveva g ià pagato i l p r e m i o s tabi l i to ( L . 350 ,000 ) , i l numero degli 
alpaca venu t i da l l 'Amer i ca era disceso a 12 e i l o ro discendent i , circa 350 , si t rova
vano t u t t i i n cat t ive cond iz ion i d i salute. P e r c i ò f u deciso d i vendere al p iù presto 
possibile t u t t a la schiera o d i l iberarsene i n a l t ro m o d o , tanto p i ù che i l suo mante
n imen to era m o l t o costoso. 

Lo Tschudi dub i t a che i paco si possano acc l imare i n Europa p e r c h è essi hanno 
bisogno d i pascolare a l l ' aper to i n ampie distese erbose. Per conto m i o non credo 
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imposs ib i l e che le alte mon tagne de l l 'Europa m e r i d i o n a l e n o n present ino dei l u o g h i 
adat t i a l soggiorno degl i alpaca, m a n o n credo che questa impresa possa essere p r o 

dut t iva , anche facendo astrazione da l fa t to che t a l i l u o g h i vengano u s u f r u i t i con m a g 
gior vantaggio dal le greggie indigene del paese che n o n dag l i alpaca, a n i m a l i cocciut i e 
per cos ì d i r e i n d o m a b i l i , i q u a l i s i assoggetterebbero d i f f i c i l m e n t e al d o m i n i o d e l l ' u o m o . 
Ma, d ' a l t ra par te n o n si p u ò negare che i paco n o n abbiano le m i g l i o r i q u a l i t à che si 
domandano agl i a n i m a l i domes t ic i . I n f a t t i sono r o b u s t i , f a c i l i da contentare , si r i p r o 
ducono rap idamen te p o i c h é la grav idanza de l l a f e m m i n a dura sol tanto 11 mesi , e, 
ol tre al la l o r o o t t i m a lana che costa L . 3 5 0 a l qu in ta le sul la costa occidentale, f o r n i 
scono pure una carne eccellente. Nel la l o r o pa t r i a g l i alpaca n o n vengono adopera t i 
come bestie da s o m a ; g l i i nd igen i l i a l levano sol tanto a l lo scopo d i u s u f r u i r n e la carne 
e la lana. Le schiere d i paco sono raccol te e tosate una vo l t a a l l ' a n n o ; la tosatura 
non è tan to semplice a cagione del la l o ro indo le capa rb ia ; una vo l ta tosat i i paco 
vengono messi d i nuovo i n l i b e r t à e possono mena r v i ta semi-selvaggia, la quale de l 
resto è assai c o n f o r m e a i l o r o b i sogn i . 

Acosta r i fer isce che g l i I n d i a n i d à n n o i l n o m e d i hanaska alla lana p i ù r u v i d a e 
di cumbi a que l la p i ù fina con cu i f abbr icano sp lend id i t appe t i da t avo la ed a l t r i ogget t i 
preziosi che si d i s t inguono specialmente per la lunga dura ta e per la l u c i d i t à de l tes
suto. G l i Incas de l P e r ù avevano a b i l i maes t r i d i tessi tura. I p i ù r i n o m a t i ab i tavano 
presso i l lago d i Ti t icaca . T ingevano la lana grossolana e fina i n sp lend id i co lo r i col 
succo d i var ie p ian te . Ogg id ì n o n sanno p i ù tessere a l t r o che c o l t r i e m a n t e l l i ; m a la 
lana è spedita quasi t u t t a i n E u r o p a ; dopo che T i t o Salt d i B r a d f o r d ha inventa to un 
metodo speciale per filarla e tesserla, tale i ndus t r i a viene pra t ica ta i n grande. 

« La VIGOGNA O VICUNA (AUCHENIA VICUGNA, Lama vicugna) », dice lo Tschudi, 
« è p i ù elegante e graziosa de l l l a m a . R igua rdo al la mo le sta i n mezzo al l l a m a ed 
al paco, m a si d is t ingue da l l ' uno e d a l l ' a l t r o per la lana p i ù cor ta e p i ù increspata 
che è d i una finezza eccezionale. I l ver t ice mesocranico, la par te super iore del co l lo , 
i l t ronco e le coscie hanno u n colore g ia l lo- ross icc io speciale ch iamato color vigogna; 
la parte i n f e r i o r e de l col lo e la par te i n t e r n a degl i a r t i sono d i color g ia l lo d 'ocra , 
chiaro; i pe l i l u n g h i s s i m i de l petto e de l ven t re sono b i anch i ed hanno la lunghezza 
di 12 c m . 

« Durante la stagione u m i d a le vigogne si t ra t tengono sulle creste delle Cordigl iere 
dove la vegetazione è scarsissima. Siccome i l o r o zoccol i sono m o l l i e sens ibi l i , esse 
r imangono sempre ne i s i t i e rbosi ed anche inseguite n o n passano m a i sugl i sp igo l i 
rocciosi e ancora m e n o sui ghiaccia i e sui neva t i che f r equen tano i nos t r i camosci . 
Nella stagione calda scendono nel le v a l l i . Questa apparente cont raddiz ione d i vis i tare 
nel l ' inverno i l u o g h i p i ù f r e d d i e nell 'estate i ca ld i si spiega col fa t to che durante la 
siccità le fa lde del ie Cord ig l ie re sono a l t u t t o i n a r i d i t e e la vegetazione del resto sempre 
piuttosto scarsa, a l l igna so l tan to nel le val la te dove abbondano le sorgent i e le p a l u d i . 
1 nostri a n i m a l i pascolano quasi t u t t o i l g i o r n o ; è d i f f i c i l i s s i m o vederne u n branco i n 
riposo. Durante i l pe r iodo degl i a m o r i i maschi si azzuffano col mass imo accanimento 
per ottenere l ' onore d i gu idare u n b ranco d i f e m m i n e , p o i c h é ognuno d i quest i to l le ra 

soltanto u n maschio . I s ingo l i b r a n c h i constano d i 6-15 f e m m i n e . I l maschio si t i en 
sempre due o t r e passi a l l ' i n d i e t r o e vegl ia accura tamente sulle f e m m i n e che pasco
lano senza alcuna preoccupazione. A l l ' a v v i c i n a r s i del m i n i m o per icolo esso ne d à 
avviso con u n fischio acuto e si avanza so l lec i tamente ; a l l o ra i l branco si raccoglie a l 
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p i ù presto, le teste si volgono verso i l luogo d 'onde viene i l per icolo , tut te le vigogne 
fanno due passi in quella direzione, q u i n d i r i t o rnano ind ie t ro fuggendo a precipizio . II 
maschio protegge la r i t i r a t a e spesso si f e rma per osservare i l nemico . I moviment i 
d i una rap ida corsa consistono in un galoppo al lungato, dondolante , non abbastanza 
veloce per imped i re ai buoni caval ier i d i raggiungere le vigogne nelle deserte sol i tu
d i n i delle p ianure . Tu t tav ia ciò riesce impossibi le se le vigogne si tengono sulla falda 
del monte e specialmente se corrono a l l ' i n s ù , p e r c h è a l lora i caval l i sono assai meno 
vantaggia t i . Le f e m m i n e p remiano con una r a ra costanza e con un grande affetto la 
vigi lanza del lo ro condu t to re ; se esso è fe r i to od ucciso g l i cor rono i n to rno fischiando 
e si lasciano uccidere tut te quante piut tosto di salvarsi colla fuga. Ma se i l piombo 
mic id ia le colpisce una f e m m i n a l ' i n t i e r o branco fugge a prec ip iz io . Invece le fem
m i n e del guanaco se la svignano rapidamente appena si accorgono che i l lo ro duce 
è f e r i t o . 

« Nel mese d i febbraio ogni f e m m i n a partorisce u n figlio che manifesta fin dalla 
nascita una resistenza s t r ao rd ina r i a ed una grande v e l o c i t à d i m o v i m e n t i . I maschi 
g iovan i r imangono colla madre fino al l o ro pieno s v i l u p p o ; ma a l lora tu t to i l branco 
f e m m i n i l e si accorda per manda r v i a con calci e mor s i i g iovan i maschi g ià at t i alla 
r ip roduz ione . I pove r i s f ra t ta t i si r iun iscono a cert i b ranch i pa r t i co la r i , compost i dei 
maschi v i n t i , che spesso annoverano 25 o 3 0 i n d i v i d u i . Per vero d i re i n questi branchi 
le cose non procedono con t roppa t r a n q u i l l i t à . Siccome nessun capo governa la schiera, 
t u t t i g l i i n d i v i d u i che la costi tuiscono sono d i f f i d e n t i e v i g i l i per modo che i l caccia
tore stenta ad avvicinarsele e non riesce quasi m a i ad ucciderne p i ù d 'uno. Nel tempo 
degli a m o r i i l d isordine diventa senza l i m i t i i n quelle schiere d i cui i m e m b r i , v i t 
t ime del l 'agi tazione p i ù ver t iginosa si u r t ano e si ba t tono, mandando u n gr ido acuto, 
i n t e r ro t t o , ant ipat ico che r i co rda i l g r ido d'angoscia del caval lo. Questo g r ido è molto 
d i f f i c i l e da descrivere, tu t tav ia è cos ì par t ico la re che, u d i t o una vo l ta , non è pos
sibile d imen t i ca r lo . L ' a r i a pu ra e sot t i le por ta a g rand i distanze quei suoni penetranti, 
a distanze a cui l 'occhio p i ù acuto n o n riesce a dis t inguere l ' an imale . 

« S ' incont rano spesso delle vigogne sol i tar ie a cu i non è d i f f i c i l e avvicinars i e 
che si possono raggiungere anche nella fuga e cat turare per mezzo d i u n laccio. Gli 
I n d i a n i accertano che questi a n i m a l i sono così doc i l i p e r c h è sono af fe t t i da v e r m i . Ci 
s iamo perfet tamente c o n v i n t i dell 'esattezza d i tale fa t to t rovando nel la sezione anato
mica d i una vigogna che i l pancreas ed i l fegato b ru l i cavano d i v e r m i intestinali . 
Siamo dispost i ad a t t r i bu i r e , come fanno g l i I n d i a n i , la causa d i questa malat t ia ai 
pascoli u m i d i f r equen ta t i dal le vigogne, p o i c h é l 'esper ienza attesta che g l i animali 
af fe t t i dai v e r m i s ' incontrano quasi esclusivamente durante la stagione u m i d a ». 

« G l i I n d i a n i », con t inua lo Tschudi , « adoperano di rado le a r m i da fuoco per 
uccidere le vigogne. Organizzano apposite caccie alle qua l i deve partecipare almeno un 
uomo per ogni f a m i g l i a de l l ' a l t i p i ano ; le vedove accompagnano i cacciatori i n qual i tà 
d i cuoche. Questi por tano seco m o l t i bastoni e una grande q u a n t i t à d i e n o r m i gomi
t o l i d i spago. I bas toni vengono p ian ta t i ne l t e r reno al la distanza d i 42 -15 passi e 
col legat i per mezzo d i uno spago al l 'a l tezza d i 80 c m . La p ianura destinata a tale 
scopo dev'essere scelta apposi tamente . I n questo m o d o si prepara u n c i rcolo d i una 
mezza lega d i c i r cu i t o , ne l quale da una par te è r i se rva to u n passaggio largo a l l ' i n -
circa duecento passi. Le donne appendono al la cord ice l la m o l t i s s i m i cenci d i vario 
colore che l 'ar ia mossa fa sventolare da tu t te le p a r t i . A l l o r c h é tu t to è p ron to , gli 

u o m i n i , i n g r an par te a caval lo , si sparpagl iano i n tu t te le d i r e z i o n i e spingono verso 



Vigogna (Auchenia vigugna). l / l s della grandezza naturale. 

il circolo i b r a n c h i d i v igogne che i ncon t r ano per is t rada, anche alla distanza d i parecchie 
miglia. Quando i l n u m e r o delle v igogne raccolte nel c i rco lo pare suff ic iente , si chiude 
i l recinto. Le t i m i d e bestie n o n osano balzare al d i sopra del le cordicel le che soppor 
tano i cenci m o b i l i e p e r c i ò vengono uccise colle bolas. Queste u l t i m e consistono d i 
tre palle attaccate a lunghe f u n i ; i l cacciatore le slancia con grande sicurezza contro 
l 'animale che ha scelto e a l lo ra si avvolgono i n t o r n o alle gambe de l l ' an imale per 
modo da i m p e d i r g l i d i fare i l p i ù piccolo m o v i m e n t o e da get tar lo a te r ra a l l ' i s tante . 
Le vigogne prese in questo m o d o vengono macel la te e la carne è d iv isa i n p a r t i ugua l i 

fra i p resent i ! Invece le p e l l i appar tengono al la chiesa. 
« Nel 1827 Bo l iva r p r o i b ì d i macel lare le vigogne prese colle bolas, permet tendo 

soltanto a i caccia tor i d i tosarle . Ma questa legge non f u m a i eseguita, essendo (piasi 

impossibi le tosare a n i m a l i cos ì os t ina t i e selvaggi. A l tempo degl i Incas le caccie si 
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prat icavano col massimo sfarzo ; v i prendevano parte t u t t i g l i ann i 30 ,000 Ind i an i , i 
qua l i , sparsi sopra u n ' a r e a d i 20 m i g l i a , dovevano spingere i n u n enorme circolo 
fa t to nel modo suddetto, tu t t a la selvaggina i n cui s ' imba t t evano . I l c i rcolo umano 
andava sempre restr ingendosi , i l n u m e r o delle file f o r m a t o dagl i I n d i a n i si raddop
piava, si t r ip l icava per cui nessun an imale r iusciva a sfuggire . Gl i a n i m a l i n o c i v i , come 
g l i o rs i , i coguar i , le v o l p i venivano scannat i ; invece si uccidevano soltanto u n dato 
n u m e r o d i ce rv i , d i c ap r io l i , d i vigogne e d i guanachi . N o n d i rado erano raccol t i nel 
cerchio 40 ,000 a n i m a l i se lvat ic i . Quando i guanachi entrano ne i r ec in t i od ie rn i r o m 
pono le f u n i oppure balzano sulle medesime e a l lora le vigogne n o n tardano a seguire 
i l l o ro esempio. P e r c i ò , nella caccia convien badare a n o n spingere innanzi i guanachi. 
Appena tu t te le vigogne del rec in to sono uccise, la caccia procede regolarmente i n un 
a l t ro rec in to e dura una set t imana. Gl i a n i m a l i uccisi i n quel f r a t t empo non sono quasi 
m a i p i ù d i 50 , sebbene ta lvo l ta possano soccombere i n n u m e r o d i 2 o 300 . Presi 
par te ad una d i quelle caccie per c inque g i o r n i : f u r o n o cat turate 122 vigogne: i l 
p rodo t to r icavato dalle lo ro pe l l i s e r v ì ad erigere u n nuovo altare nel la chiesa. 

« Le vigogne prese g iovan i si addomesticano fac i lmente e d iventano mol to affa
b i l i e mansuete ; si affezionano ai l o ro gua rd i an i e l i seguono passo a passo come gli 
a n i m a l i domes t ic i ben educati ; m a col l ' andar de l t empo diventano mal igne come le 
specie a f f i n i e si rendono insoppor t ab i l i col l o r o eterno sputare. Un prete a l l evò con 
m o l t a fat ica per qua t t ro ann i una coppia d i vigogne g iovan i senza r iuscire a promuo
verne l ' accoppiamento. Durante i l qu in to anno della sua s c h i a v i t ù la f e m m i n a fuggì 
t rascinandosi d ie t ro una corda legata al suo col lare . Ce rcò d i u n i r s i ad u n branco di 
vigogne selvatiche, m a ne f u sempre respinta con calci e m o r s i , per cui dovette aggi
rars i sola per g l i a l t i p i a n i . La i n c o n t r a m m o spesso nelle nostre escursioni , m a fug
giva sempre al l ' i s tante appena c i vedeva da lon tano . I l maschio era i l p i ù grosso 
i n d i v i d u o della sua specie ch ' io abbia m a i v e d u t o ; la sua forza corr ispondeva perfet
tamente al la mole del corpo. Se alcuno g l i si avvic inava u n po ' t r o p p o , esso si driz
zava sulle zampe pos te r io r i e con una zampata delle e s t r e m i t à an te r io r i atterrava 
l ' u o m o p i ù robus to . Non era pun to affezionato a l suo custode, sebbene questo lo 
avesse accudito per o l t re cinque ann i » . 

G l i I n d i a n i tosavano le vigogne fin da i t e m p i d i Acosta e tessevano colla loro 
lana c o l t r i d i g ran valore che parevano fat te d i seta bianca e duravano molt issimo, 
n o n avendo bisogno d i alcuna t i n t u r a . G l i a b i t i f a t t i con queste stoffe erano partico
la rmente a p p r o p r i a t i al la stagione calda. Oggi ancora si tessono con questa lana le 
stoffe p i ù fine e p i ù resis tent i e si fanno o t t i m i cappel l i d i f e l t r o . 

Tut te le specie d i l l a m a forn iscono le pal le d i Bezoar, m o l t o s t imate nei tempi 
anda t i ; ogg id ì hanno sol tanto i l va lore che si m e r i t a n o ne l la l o r o q u a l i t à d i secre
z ion i pa r t i co l a r i dello stomaco, d i cu i i componen t i p r i n c i p a l i sono: acido carbonico, 
fosfato d i calce, colesterina e var ie sostanze vegeta l i . 

I l terzo g ruppo dei r u m i n a n t i è cos t i tu i to da i B O V I D I ( B O V I D A E ) , i qua l i formano 
una sola f a m i g l i a , d ivisa i n c inque so t t o - f amig l i e e ne t tamente d is t in ta pei suoi 
cara t te r i esterni . Per quanto i ce rv i paiano a f f i n i ai cav ico rn i , se ne d i s t inguono tuttavia 
i n m o d o assoluto, come abb iamo g ià detto p i ù sopra, per la f o r m a , per le p r o p r i e t à 
e pel processo che carat ter izza lo sv i luppo delle l o r o corna , le qua l i con t inuano a cre

scere inde f in i t amen te . « I b o v i d i », dice i l Blasius con m o l t a chiarezza, « hanno delle 
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pro tuberanze f r o n t a l i che si assot t igl iano a guisa d i cunei e sono con t inuamente avvol te 
dalla guaina c o r n e a ; la p ro tuberanza ossea cresce i n i n t e r r o t t a m e n t e da l la radice 
aumentando d i lunghezza ; al la radice acquista pu re una magg io re larghezza. P i ù t a r d i 
si sv i luppa i n i n t e r r o t t a m e n t e sopra questa p ro tuberanza ossea, i n t u t t a l a sua lunghezza, 
una nuova massa cornea per la quale l ' an t ica sostanza cornea g i à esistente costituisce 

una sol ida guaina . Anche nei c a v i c o r n i la sostanza cornea preesistente viene separata 
dalle pro tuberanze f r o n t a l i , ossee, per mezzo del la nuova massa cornea, m a n o n si 
e l imina meccanicamente come accade ne i ce rv i , p o i c h é la f o r m a conica del la super
ficie d i conta t to e l ' i n v o l u c r o saldo del la vecchia guaina cornea ne impediscono la 
caduta. A p r i m o aspetto n o n pare che le corna de i b o v i d i si r i n n o v i n o ad i n t e r v a l l i 
regolari d i t e m p o ; tu t t av ia ogn i cresciuta annua presenta anche nel la par te esterna 
delle corna u n r i s t r i n g i m e n t o o n d u l a t o : qualche vol ta g l i s t r a t i co r r i sponden t i al le 
diverse e t à de l l ' an ima le sono d i v i s i meccanicamente da so lchi p r o f o n d i scavati nella 
massa cornea. È pure cer to che i l grado della cresciuta della massa cornea n o n é 
sempre uguale i n tu t to i l corso de l l ' anno . Anche la cresciuta annuale va r ia secondo 
l ' e tà ; col p rog red i r e d e l l ' e t à , d iminu i sce la lunghezza dei n u o v i ane l l i corne i ». Per 
caratterizzare u l t e r i o r m e n t e la f a m i g l i a dei b o v i d i a g g i u n g e r ò ancora che t u t t i g l i a n i 
mal i d i cu i s i compone sono f o r n i t i d i den t i i nc i s iv i e can in i sol tanto nel la mascella 
in fe r io re ; i l n u m e r o d i quest i den t i è d i 6, o per megl io d i re d i 2 ; o l t r e ad essi si 
contano 6 m o l a r i per par te sopra e so t to ; sui l a t i della testa, d inanz i agl i occhi , le 
ossa del c ran io n o n sono per fo ra te e p iu t tos to spesse, lo zoccolo è a lquanto tozzo, la 
sua larghezza supera lo spessore delle d i t a , i l man te l l o suol essere p iù u n i f o r m e d i 
quello dei c e r v i ; mancano i c i u f f i d i pel i delle e s t r e m i t à pos te r io r i o esistono soltanto 
qualche r a r i s s ima vo l t a , i n v i a eccezionale. 

A l l ' i n f u o r i de i cara t te r i p r o p r i i del la denta tura e delle corna, poco ci r i m a n e da 
dire i n t o r n o a i b o v i d i . L a s t r u t t u r a fìsica è s t r ao rd ina r i amen te va r iab i l e , p o i c h é la 
famiglia presenta f o r m e tozze e massiccie ins ieme a figure svelte ed eleganti . La f o r m a 
delle corna e que l la degl i zoccol i sono var iab i l i s s ime ; lo stesso si p u ò d i r e r igua rdo 
alla lunghezza del la coda, a l pelame ed a l colore del medes imo ; le fosse l a c r i m a l i 
esistono o mancano secondo i cas i ; la pun ta del naso è nuda o coperta d i p e l i : 
insomma, osservando d i l igen temente questo g ruppo d i a n i m a l i , v i si i ncon t rano 

molt issime d i f ferenze in t e rne ed esterne. 
I l modo d i v ive re dei b o v i d i non è meno va r io del l o r o aspetto esterno. Essi sono 

diffusi p r e s s o c h é i n t u t t o i l g lobo ; mancano sol tanto n e l l ' A m e r i c a Merid ionale e n e l 
l 'Aust ra l ia ; le l o r o numerose specie abi tano tu t te le l a t i t u d i n i , v i v o n o a qualunque 
altezza e i n quals ias i luogo, tanto negl i a r i d i desert i quanto nel le ubertose foreste dei 
paesi t r o p i c a l i , cos ì nelle p ianure paludose come ne l l e montagne coperte d i neva t i e 
di ghiacciai . Quasi tu t te le specie menano v i t a sociale; n o n poche si r iun iscono i n 
branchi n u m e r o s i o a lmeno i n piccole schiere, d i cu i i l n u m e r o è sol tanto superato f r a 
i m a m m i f e r i da quel le dei ros ican t i . Corr i spondentemente al l o ro var io aspetto, a lcuni 
si muovono a disagio, con m o l t a lentezza; a l t r i invece sono ag i l i e v i v a c i s s i m i ; questi 
nuotano beniss imo, secondo le cond iz ion i dei l u o g h i i n cui v i v o n o , quel l i si a r r a m p i 
cano o t t i m a m e n t e . Le p r o p r i e t à p i ù elevate presentano anch'esse quasi sempre uno 
svi luppo cons iderevole : i c av i co rn i si d i s t inguono pei lo ro sensi acu t i s s imi ; m o l t i 
hanno un ' i n t e l l i genza notevole , sebbene va r i e specie present ino uno sv i luppo in te l l e t 
tuale m o l t o scarso. I b o v i d i si m o l t i p l i c a n o rab idamente , quantunque par tor iscano per 

lo p i ù u n solo nato per v o l t a ; qualche vo l t a ne d à n n o alla luce due, ra r i ss imamente tre 
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e i n via eccezionale anche qua t t ro i n una vo l ta . I neonati non si d i s t inguono da quelli 
degli a l t r i r u m i n a n t i tanto nel lo sv i luppo quanto nella cresciuta u l te r io re .Quando nascono 
sono già mo l to sv i luppat i ; i n capo a poche ore o al p iù t a r d i a pochi g i o r n i seguono 
i loro gen i to r i nelle strade p iù erte e pericolose. I n mol te specie la cresciuta dura 
parecchi a n n i ; a l l ' e t à d i un anno quasi t u t t i i bov id i sono a t t i a l la r iproduzione e 
questo fat to ci spiega appunto l 'accrescersi, re la t ivamente rap id i ss imo che si osserva 
spesso nelle loro schiere. 

I b o v i d i hanno per l ' uomo un ' impor t anza assai maggiore d i quella d i t u t t i g l i altri 
r u m i n a n t i , astrazione fatta da i camel i . I n f a t t i l ' uomo r i c a v ò da lo ro g l i animali 
p i ù i m p o r t a n t i d i cui esso possa va l e r s i : i b o v i d i ci fo rn i scono una gran parte 
del nostro cibo quot id iano e m o l t i oggett i d i vest iar io ; senza i bov id i non potremmo 
vivere . Anche le specie della famig l ia che menano v i t a l ibera sono tut te piuttosto 
u t i l i che non dannose, p o i c h é i dann i che arrecano ai nos t r i possessi ci colpiscono 
assai meno d i que l l i p r o d o t t i dagl i a l t r i a n i m a l i m a g g i o r i e ad ogni modo sono lar
gamente compensat i dagl i u t i l i che ne r i cav i amo per mezzo della lo ro carne saporita, 
della pelle, del mante l lo e delle corna. Quasi t u t t i i b o v i d i che v i v o n o i n l i b e r t à appar
tengono alla selvaggina inseguita con par t icolare accanimento dai cacciatori , i quali 
n o n l i considerano come i n f e r i o r i ai ce rv i . Ol t re l ' uomo , i b o v i d i hanno m o l t i altri 
n e m i c i ; m a , p i ù che da t u t t i g l i avversar i , la l o ro mol t ip l i caz ione è d iminu i t a dai 
b isogni d 'ogni genere, dal la fame e dalle epidemie che ne r i su l tano . 

Le cinque so t tofamigl ie i n cu i si d iv idono i b o v i d i prendono i l nome d i caprini, 
o v i d i , b o v i n i , ap locer in i e a n t i l o p i . 

1 due generi dei C A P R I N I ( C A P R I N A E ) , vale a d i re le capre e le pecore, presentano 
u n ' a f f i n i t à così stret ta che riesce quasi imposs ibi le s tabi l i re f r a lo ro qualche carattere 
d i s t in t ivo impor t an t e . 

Per caratterizzare i capr in i d i r e m o quanto segue. T u t t i g l i a n i m a l i che apparten
gono a questo g ruppo acquistano sol tanto una mole media r ispet to a quella degli 
a l t r i r u m i n a n t i , hanno f o r m e ro tonde , t a lvo l ta decisamente tozze, collo corto e testa 
grossa, gambe corte e massiccie f o r n i t e d i zoccoli re la t ivamente grossi, unghie 
pos ter ior i corte e ar rotondate , coda ro tonda o larga, p iù o meno t r iangolare , nuda 
i n f e r i o r m e n t e , orecchi c o r t i o d i lunghezza media , occhi abbastanza grandi , con 
pup i l l a ret tangolare, collocata t rasversalmente, corna p i ù o meno compresse e ango
lose, r i v o l t e allo ind ie t ro o d i fianco, n o n d i rado piegate a spirale , p i ù raramente fog
giate a l i r a , sempre rugose e spesso provvedute d i grosse sporgenze a cresta; queste 
corna esistono nei due sessi, ma nelle f e m m i n e sono assai p iù piccole che non nei 
maschi . I l ac r ima to i e le ghiandole delle unghie coesistono o, qualche vol ta , esistono 
queste e mancano quelle e viceversa; non d i rado mancano ambedue; i l muso è 
coperto d i pel i ad eccezione d i una macchia nuda che si osserva ta lvol ta f r a le narici ; 
i l mante l lo f i t t i s s imo , e d i colore oscuro, si compone d i lungh i pe l i setolosi e d i una 
lanetta m o l t o fitta. La f e m m i n a ha due capezzoli. I den t i m o l a r i sono i n numero d i sei per 

parte sopra e sotto e crescono abbastanza regola rmente d i mole dal lo innanz i allo 
i n d i e t r o ; essi non presentano sulla superf icie d i mast icazione le r ip iegature dello 
sma l to ; la corona si d is t ingue pure pe l fa t to che v i sono poco accennate le infossa-
ture f a l c i f o r m i p rop r i e d i t u t t i i r u m i n a n t i ; r i gua rdo agl i o t to i n c i s i v i conviene osser
vare che i p iù esterni sono p i ù c o r t i e p i ù l a r g h i men t r e g l i i n t e r n i sono invece più 
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lunghi e p i ù s t r e t t i . Nel c ran io conviene osservare la mancanza d i una cresta f r a le 
corna, la b r e v i t à e la larghezza r e l a t i va dell 'osso nasale, so t t i le ne l la par te an te r io re , 
separato dal l 'osso pa la t ino e u n i t o al mascel lare super iore so l tanto per u n breve 
t r a t t o ; ne l r i m a n e n t e del lo scheletro si no tano : le ver tebre corte, p rovvedu te d i a p o f ì s i 
spinose abbastanza lunghe , i c o r p i a r r o t o n d a t i del le ve r tebre dorsa l i , le qua l i sono i n 
numero d i 13 , le lungh iss ime e s tret te a p o l ì s i t rasversa l i del le sei ve r t eb re seguent i , 
sprovvedute d i costole, ecc. 

Scheletro dello Stambecco (Dal Museo anatomico di Berlino). 

I capr in i ab i tano a preferenza la par te se t tent r ionale del Continente an t i co ; m a n 
cano n e l l ' A m e r i c a Mer id iona le , ne l la regione e t iopica e ne l la regione aust ra l iana ; 
nel l 'America Set tent r ionale ed or ien ta le sono rappresen ta t i da una sola specie. 

Le CAPRE (CAPRA) occupano il primo posto nella sottofamiglia a cui appartengono; 
i l loro corpo ta rch ia to e robus to è sostenuto da zampe robuste , n o n m o l t o a l t e ; i l 
collo é grosso, la testa r e l a t i vamen te cor ta e larga a l la f r o n t e , la coda t r i angolare e 
nuda nella par te i n f e r i o r e sta quasi sempre d i r i t t a . G l i occhi sono g r a n d i e v i v a c i ; 
i l acr imato i mancano s e m p r e ; g l i orecchi d i r i t t i , s t re t t i e aguzzi sono m o b i l i s s i m i . Le 
corna, o r n a m e n t o d i a m b o i sessi, sono tondeggian t i , quadrango la r i o a due sp igo l i , 
d is t intamente nodose secondo l ' e t à e m o l t o ingrossate a l lo i n n a n z i . S ' incurvano s e m 
plicemente a l l ' i n d i e t r o i n f o r m a semi lunare , oppure si vo l t ano ancora a foggia d i l i r a 
verso la pun ta . Nei maschi sono assai p i ù pesanti che non nelle f e m m i n e . 11 mante l lo 
contiene due sor ta d i pe l i , p o i c h é la lanet ta p i ù f i na è r icoper ta d i grossi pe l i r u v i d i . 
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I n mo l t e specie i pel i r u v i d i sono abbastanza f i t t i ; i n a l t re si a l lungano a guisa di 
c r in ie ra i n var ie pa r t i del corpo e i n quasi tu t te f o r m a n o sul men to u n lungo pizzo. 
I l pelame è sempre oscuro, d i color terroso, b r u n o o g r ig io . F i n a l m e n t e , volendo 
carat terizzare per bene questi a n i m a l i m e r i t a d i essere osservato l 'odore penetrante 
chiamato appunto odore d i caprone con cui le capre of fendono i l nostro olfatto in 
ogni stagione, m a sopratut to durante i l per iodo degli a m o r i . 

Le capre che menano v i t a l ibera abi tano l 'Asia centrale e mer id iona le , l 'Europa 
e l ' A f r i c a se t tentr ionale; ogg id ì le specie domestiche sono di f fuse i n tu t to i l globo. In 
generale v i v o n o ne l l ' a l ta montagna dove r icercano i s i t i p i ù so l i t a r i , meno frequen
ta t i dagl i u o m i n i . Molte specie salgono f ino al l i m i t e delle n e v i perpetue. Si stabili
scono a preferenza nei luogh i soleggiati , sparsi d i pascoli secchi, nei boschi r ad i , nelle 
b rughie re e sulle falde scoscese, sugl i spigol i n u d i e sulle roccie che sporgono dai 
neva t i e dai ghiacciai . Tut te le specie amano la v i t a sociale. Le capre sono animali 
m o b i l i , v i v a c i , i r r equ i e t i , i n t e l l i gen t i e as tut i . Corrono e balzano senza tregua; esse 
stanno i m m o b i l i e t r anqu i l l e soltanto quando r u m i n a n o . I vecchi maschi stanno spesso 
i so la t i ; g l i a l t r i i n d i v i d u i v i v o n o i n o t t i m i r a p p o r t i coi l o ro compagni d i specie. Sebbene 
sv i lupp ino la lo ro a t t i v i t à d i g io rno e d i not te , d à n n o la preferenza al g io rno . Le loro 
q u a l i t à si manifestano i n ogni occasione. Le capre si a r rampicano con somma legge
rezza e saltano a merav ig l i a , d imos t r ando i n questi esercizi u n coraggio, una r isolu
tezza ed una previdenza che fanno lo ro m o l t o onore. Camminano con piede sicuro 
nei passi p iù per icolos i delle montagne , si f e rmano sugli spigol i p i ù aguzzi senza 
t i m o r e delle v e r t i g i n i e guardano con ind i f fe renza lo spaventoso abisso sottostante. 
Pascolano nei luoghi p i ù scoscesi con una t e m e r i t à senza p a r i . Hanno una forza rela
t ivamente s t raord inar ia ed una resistenza meravig l iosa , per cui sono atte ad abitare i 
luoghi p i ù scarsi d i vegetazione dove ogn i fog l io l i na , ogni stelo d 'erba dev'essere con
quistato a prezzo d i lo t te e d i g r av i s s imi pe r i co l i . Scherzevoli e a m a n t i dei trastull i , 
le capre si mos t rano p r u d e n t i e ombrose d i f r on t e agli a l t r i a n i m a l i ; i n generale fug
gono appena in tendono i l f rusc io p i ù leggero, sebbene n o n si possa accertare che ciò 
dipenda da una vera paura , p o i c h é i n caso d i bisogno combat tono coraggiosamente e 
manifes tano nella bat tagl ia una certa v o l u t t à che si addice m o l t o bene alla lo ro indole. 

Le capre si cibano d i piante montane d 'ogn i sorta, m a d à n n o sempre la preferenza 
a quelle p i ù succose. Siccome sono m o l t o ghiot te , scelgono i c ib i m i g l i o r i e sanno 
t rovare beniss imo i l uogh i i n cui abbondano i pascoli squis i t i ; p e r c i ò si recano dal
l 'una a l l ' a l t r a regione onde approf i t t a re del le erbette p i ù sapori te . Tut te le specie 
hanno una grande predi lez ione pe l sale e v i s i t ano m o l t o regolarmente i luogh i i n cui 
sanno d i poterne t rova re una certa q u a n t i t à . L 'acqua è u n bisogno assoluto per le 
capre, le qua l i scansano col la mass ima cura i l uogh i asc iu t t i , p r i v i d i sorgenti e di 
rusce l l i . 

Anche i sensi p i ù elevati acquistano nelle capre uno sv i luppo abbastanza uniforme. 
Le capre vedono, sentono e fiutano bene anche a distanze i n c r e d i b i l i . Come abbiamo 
g ià detto, le l o r o f a c o l t à in te l l e t tua l i sono p iu t tos to elevate : si possono considerare 
come a n i m a l i svegli e i n t e l l i gen t i . Per vero d i r e la l o r o m e m o r i a non è m o l t o buona; 
m a sanno t r a r r e p r o f ì t t o dal l 'esperienza per cu i scansano con m o l t a scaltrezza ed 
astuzia i pe r i co l i che le minacc iano . Var ie specie sono capricciose, a l t re addiri t tura 
ca t t ive e scaltre. I l n u m e r o dei p i cc in i che vengono a l m o n d o i n u n solo par to varia 
f r a 1 e 4 ; tu t te le specie selvatiche par to r i scono t u t t ' a l p i ù 2 p i cc in i per v o l t a ; le 

specie domest iche ne d à n n o qualche r a r a vo l t a a l la luce pe r f ino 4 . 1 capre t t i nascono 
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ben sv i luppat i e cog l i occhi a p e r t i ; dopo p o c h i m i n u t i sono g i à i n grado d i seguire 

la madre. Le specie se lvat iche c o r r o n o sul le montagne f i n dal p r i m o g i o r n o del la l o r o 
vita con una sicurezza che n o n ha n u l l a da i n v i d i a r e a quel la dei g e n i t o r i . 

Si p u ò d i r e con rag ione che tu t t e le capre sono a n i m a l i u t i l i . I d a n n i che possono 
arrecare i n ce r t i paesi n o n h a n n o alcuna i m p o r t a n z a d i f ron te a l l ' u t i l e che l ' u o m o ne 
ricava specialmente i n que i l u o g h i che sarebbero i n a b i t a b i l i senza la l o ro presenza. Le 

deserte montagne de l mezzog io rno de l l 'Eu ropa sono le t te ra lmente coperte d i b r anch i 
di capre che v a n n o a pascolare l ' e rba sopra ce r t i p end i i i n cu i nessun piede u m a n o 
potrebbe posarsi . L ' u o m o u t i l i zza la rgamente le specie selvatiche, adoperandone la 
carne, la pelle, le co rna e i p e l i ; le capre domest iche non sono sol tanto le amiche p iù 
care del povero , m a ne i paesi m e r i d i o n a l i p rovvedono i l la t te necessario al la v i ta 
dell 'uomo. 

La classificazione del le capre selvatiche è d i f f i c i l i s s ima , p e r c h è le singole specie si 
rassomigliano m o l t o e g r a v i ostacol i si oppongono al lo s tudio del l o ro m o d o d i v ivere . 
Da quanto pare , t u t t a v i a si p u ò r i t enere che l 'area d i d i f fus ione delle singole specie è 
relativamente l i m i t a t a e che p e r c i ò ogn i giogaia , che alberga qualche specie d i questa 
famiglia, deve possedere la sua specie p r o p r i a . Queste specie si o rd inano i n t re so t to
generi d ivers i a cu i d a r e m o i l n o m e d i S T A M B E C C H I , C A P R E ed E M I C A P R E . Non pos
siamo ancora d i re quan to sia d iversa la v i t a delle singole specie, p e r c h è finora s iamo 
soltanto i n grado d i del ineare a g r a n d i t r a t t i i cos tumi d i a lcune ; u n ' o s c u r i t à i m p e n e 
trabile regna p e r f i n o i n t o r n o a l l ' o r i g i n e del la nos t ra capra domest ica! 

* 
* * 

Cogli STAMBECCHI certi naturalisti costituiscono un sottogenere particolare (IBEX): 

essi abitano l ' a l t a m o n t a g n a e v i v o n o i n l u o g h i dove in t r i s t i r ebbe ro g l i a l t r i m a m m i 
feri maggior i . Pochi r u m i n a n t i l i seguono i n quel le r eg ion i elevate dove si aggirano 
tutto l 'anno e donde scendono sol tanto u n p o ' p i ù i n basso durante i r i g o r i d e l l ' i n 
verno. Con u n t a l m o d o d i v ive re è ch iaro che ogn i specie d i stambecco deve avere 
una diffusione m o l t o l i m i t a t a . Per ve ro d i r e a l cun i na tu ra l i s t i m o d e r n i vog l iono c o n 
siderare le va r i e specie d i s tambecchi come v a r i e t à d i una sola specie p r inc ipa le e 
ammettono questa un ica specie n o n solo per l 'Europa , m a anche per tu t te le a l t re 
regioni; per conto nos t ro c o n t i n u e r e m o a considerare le diverse f o r m e d i s tambecchi 
come al t ret tante specie d i s t in te . Cosi facendo, i l sottogenere degl i s tambecchi c i p re 
senterà u n n u m e r o d i specie assai considerevole . L ' E u r o p a sola annovera t r e specie 
diverse d i s tambecchi : la p r i m a (Capra ibex) ab i ta le A l p i , l a seconda (Capra pyre-
naica) v ive ne i P i r ene i e i n a l t re mon tagne della Spagna, la terza (Capra caucasica) 
è propria del Caucaso. Una quar ta specie, p r o p r i a de l la Siber ia , prende i l nome d i 
Capra sibirica, la q u i n t a (Capra bederì) appar t iene a l l 'A rab i a , la sesta (Capra walié) 
all 'Abissinia e l a s e t t ima (Capra slcyn) a l l ' l m a l a j a . T u t t i quest i a n i m a l i si r a ssomi
gliano m o l t o ne l l a f o r m a e ne l colore e si d i s t inguono p r inc ipa lmen te per le corna e 
pel pizzo che ado rna i l m e n t o . F i n o r a n o n a b b i a m o i m a t e r i a l i suf f ic ien t i per poter 
accertare che queste d i f fe renze siano ve ramente di f ferenze specifiche. I nos t r i musei 
non o f f rono ancora a i na tu ra l i s t i i m a t e r i a l i necessari pei l o ro l a v o r i , p o i c h é anche i 
migl ior i contengono t u t t ' a l p i ù 1 o 2 esemplar i d i s tambecchi e n o n è i l caso d i pa r 
lare d i una col lezione i n cu i s iano rappresenta te tu t te le d i f ferenze d i e t à e le diverse 
forme come s i presentano i n na tu ra . Anche i passaggi da l l ' una a l l ' a l t r a f o r m a non 
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194 Ordine undecim 

sono per nul la d e t e r m i n a b i l i , per cu i è megl io considerare le singole fo rme come altret

tante specie dis t inte . 
Lo stambecco p iù interessante per n o i è senza d u b b i o quel lo che abita le nostre 

A l p i . I l nome la t ino d i Capra ibex v iene ancora t r a d o t t o erroneamente con quello di 
« Stambecco d 'Europa », p o i c h é tu t te le a l t re specie p r o p r i e del nostro continente 
sono rappresentate da un n u m e r o d i i n d i v i d u i m o l t o magg io re d i quello dello stam
becco delle A l p i , i l quale p u r t roppo è dest inato a scompar i r e dalla fauna terrestre. 

Lo STAMBECCO DELLE ALPI (CAPRA IBEX, C. alpina, Aegoceros ibex, Ibex alpinus) 
è u n bel l iss imo an imale dal l 'aspet to nob i le e fiero, lungo m . 4 ,5 -1 ,6 ; l'altezza misu
rata dalla spalla va r i a f r a 80 e 85 c m . ; i l peso oscilla f r a 75 e 400 Kg. L'animale è 
per così d i re l ' i m m a g i n e della forza e della resistenza. I l corpo è robusto, i l collo di 
media lunghezza, la testa re la t ivamente piccola , m a fo r t emen te arcuata alla fronte; 
le gambe sono robuste e d i altezza med ioc re . Le corna , o rnamento dei due sessi, 
acquistano nei maschi adu l t i una mole ed una robustezza assai considerevoli e s'in
curvano semplicemente a l l ' i nd i e t ro a foggia d 'arco o d i mezzaluna. Al la radice, dove 
presentano la lo ro mass ima grossezza, sono v ic in i s s ime f r a l o r o ; d i là si allontanano 
assottigliandosi gradatamente fino a l l ' e s t r e m i t à . La l o r o sezione f o r m a un rettangolo 
un po ' r i s t re t to nel la parte poster iore . Gl i ane l l i r i s u l t a n t i dal la cresciuta delle corna 
spiccano p r inc ipa lmente nel la par te anter iore del le medesime i n f o r m a d i grossi nodi 
e d i protuberanze abbastanza vo luminose ; essi s i osservano pure sui l a t i delle corna, 
dove p e r ò non sono m a i tanto sporgent i quanto nel la par te anter iore ; alla radice e 
verso la pun ta d iminu i scono gradatamente ; sono r i l e v a t i e p i ù r avv ic ina t i nel mezzo 
delle corna. Queste u l t i m e possono acquistare la lunghezza d i 80 cen t imet r i ed anche 
d i 4 m e t r o ; i l l o ro peso var ia f r a 40 e 45 c h i l o g r a m m i . Le corna della femmina 
rassomigl iano piu t tos to a quelle della capra domest ica che non a quelle dello stam
becco maschio: sono re la t ivamente piccole, quasi ro tonde , solcate da rughe trasversali 
e semplicemente r i cu rve al lo i nd i e t ro . Nelle f e m m i n e adulte la lo ro lunghezza varia 
f r a 15 e 18 c m . Le corna spuntano al g iovane stambecco nel p r i m o mese della sua 
v i t a ; i n u n maschio d i u n anno sono ancora rappresentate da b r e v i monconi , i quali 
presentano al disopra delle r ad i c i la p r i m a sporgenza trasversale, nodosa; le corna 
del maschio d i due ann i presentano g ià 2 o 3 sporgenze; i maschi d i t re anni hanno 
delle corna lunghe 45 c m . , f o rn i t e d i m o l t i n o d i che vanno sempre aumentando e 
negl i i n d i v i d u i vecchi g iungono a 24 . È d i f f i c i l e r iconoscere con certezza l ' e tà dell'ani
male, fondandosi sull 'osservazione dei n o d i , dei cerchi i n t e r m e d i i poco spiccati che 
l i separano e delle sporgenze piane che si osservano d ' ambo i l a t i delle corna dal 
cui numero i cacciatori credono d i poter s tab i l i re g l i ann i che conta lo stambecco. 

I cerchi i n t e r m e d i i d ipendono dal la cresciuta annuale delle corna . 
I l pelame dello stambecco è r u v i d o e fìtto e va r i a secondo la stagione. D'inverno 

è p i ù lungo, p i ù r u v i d o , p i ù increspato e meno l u c i d o ; d'estate è p i ù breve, più fino, 
lucente. Durante la stagione r i g ida è f r a m m i s t o ad una fìtta lanetta, la quale cade col 
veni re del caldo ed è sempre p i ù cor ta e p i ù fìtta nel la par te super iore del corpo che 
non i n f e r io rmen te . Nella par te poster iore del co l lo e sul la nuca i pe l i si rialzano a 
guisa d i c r in i e r a ; nel maschio si a l lungano pure su l l 'occ ip i te dove s'increspano e for

mano u n vo r t i c e ; lo stesso accade nel la mascella i n f e r i o r e dove p e r ò non superano la 
lunghezza d i 3 c m . e f o r m a n o u n breve pizzo af fa t to mancan te ne i maschi giovani e 
nelle f e m m i n e , Del resto i l pelo è p r e s s o c h é d i lunghezza u n i f o r m e e var ia d i colon 
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secondo le s t ag ion i . Nel l 'es ta te la sua t i n t a p r e d o m i n a n t e è g r ig io - ross i cc i a ; d ' i nve rno 

lo stambecco acquis ta u n be l co lore g r i g i o - g i a l l o g n o l o o f u l v o . I l dorso è m e n o scuro 
della parte i n f e r i o r e ; su l la l inea dorsale scorre una str iscia b r u n o - c h i a r a poco d i s t in ta . 
La f ronte , i l c ran io , i l naso, i l dorso e la gola sono b r u n o - s c u r i ; sul men to , d i n a n z i 
agli occhi, sot to g l i o recch i e d i e t ro le n a r i c i p r e d o m i n a la t i n t a f u l v a ; l 'o recchio é 
bruno-fu lvo es ternamente e b ianchicc io in te rnamente . La parte super iore de l corpo è 

divisa dalla par te i n f e r i o r e pe r mezzo d i una str iscia long i tud ina le b r u n o - n e r a che 
scorre sui f i a n c h i ; i l pe t to , la par te an te r iore de l col lo e g l i i n g u i n i sono p i ù scur i de l 

corpo; sulle gambe la t i n t a generale de l man te l l o si t r a s fo rma i n u n b r u n o - n e r o spic
cato. La par te centra le de l ven t re è bianca ; lo stesso si p u ò d i r e r i gua rdo al con torno 
dell'ano; la coda è b r u n a super io rmen te e b r u n o - n e r a a l l ' e s t r e m i t à . Sul la par te d o r 
sale delle zampe p o s t e r i o r i scorre u n a s t r isc ia long i tud ina le chiara , fu lvo -b ianch icc i a . 
Goll ' inoltrarsi deg l i a n n i i l colore d iven ta sempre p i ù u n i f o r m e . I l mante l lo della f e m 

mina i n complesso cor r i sponde a que l lo de l masch io ; t u t t av ia n o n presenta nessuna 
striscia dorsale ed è ancora p i ù u n i f o r m e ; v i p r e d o m i n a la t i n t a b r u n o - g i a l l o g n o l o -
fulva, m a i l co lore fondamen ta l e è g r ig io p i ù scuro, la c r in ie ra p i ù corta e meno ricca 
e non si osserva alcuna t raccia d i ba rba o d i p izzo. G l i s tambecchi neonat i r a s somi 
gliano alla m a d r e f i n o a l la p r i m a m u t a dei p e l i ; m a ad ogni modo i maschi presen
tano fin dal la nascita la s t r iscia dorsale p i ù scura d i cui abb iamo par la to p i ù sopra. 

I l numero degl i s tambecchi era g i à m o l t o d i m i n u i t o v a r i secoli or sono; se ne l 
secolo scorso n o n fossero state prese m i s u r e speciali per proteggere questo animale 
è probabile che o g g i d ì n o n ve ne sarebbe p i ù neanche uno . Pare che ne i t e m p i andat i 
gli stambecchi abitassero le A l p i del la Svizzera; nel le epoche preis tor iche erano pure 
diffusi nelle p r e a l p i . Duran te la dominaz ione r o m a n a dovevano essere m o l t o numeros i , 
giacché quel popo lo av ido d i sfarzo e d i grandezze conduceva spesso a R o m a da 100 
a 200 s tambecchi des t ina t i a p render par te ag l i spettacoli del Circo. Nel x v secolo g l i 
stambecchi erano g i à r a r i ne l la Svizzera. Nel Cantone d i Glaris l ' u l t i m o i n d i v i d u o venne 
ucciso nel 1 5 5 0 ; ne l l ' anno 1 5 7 4 i l governa tore d i Kastel , ne i G r i g i o n i , stentava g ià a 
provvedere g l i s tambecchi a l l ' a rc iduca d 'Aus t r i a . Tu t t av i a , ne l x v i secolo, questi a n i 
mali erano ancora abbastanza c o m u n i nelle montagne del la Bregaglia e del l 'a l ta 
Engadina. Ne l 1 6 1 2 ne venne p r o i b i t a la caccia colla m u l t a d i 50 co rone : vent ' anni 
dopo la m u l t a era sos t i tu i ta da una pena personale. Verso la fine del secolo scorso 
gli stambecchi ab i tavano ancora le montagne che c i rcondano la val le d i Bagnes ; al 
principio del co r ren te secolo n o n erano in t i e r amen te scomparsi da l Val lese; p i ù t a r d i 

scomparvero a l t u t t o da l l a Svizzera. 
Gli u l t i m i s t u d i f a t t i i n t o r n o a i ragguagl i p i ù an t i ch i che r iguardano la v i t a del lo 

stambecco hanno d i m o s t r a t o che questo be l l i s s imo an imale f u i n t rodo t t o nelle A l p i d i 

Salisburgo e ne l T i r o l o da i r i c c h i s s i m i s igno r i d i Keutschbach, m a p u r t roppo non 
visse a lungo neanche l à . Siccome le corna e i l sangue degl i s tambecchi erano consi 
derati come f a r m a c h i po ten t i s s imi , le povere bestie f u r o n o insidiate con ogni sorta d i 
art if izi dai cacc ia tor i d i con t rabbando , per m o d o che ne l 1561 i p r o p r i e t a r i delle ter re 
in cui era pra t ica ta questa caccia dove t te ro r i v o l g e r s i a l l o r o signore, l 'arcivescovo d i 
Salisburgo, i m p l o r a n d o n e la pro tez ione . I n f a t t i , ne l 1584 , egli stesso a c q u i s t ò t u t t i i 
d i r i t t i della caccia. I suoi successori fecero a l lora ogn i sforzo immag inab i l e per i m p e 
dire la d i s t ruz ione d i quest i n o b i l i a n i m a l i . Quadrup l i ca rono i l numero dei lo ro cac
ciatori, appostarono m o l t i guardacaccia sul le p i ù alte vette, i n piccole capanne, e fecero 
prendere i p i c c i n i per a l l eva r l i ne i g i a r d i n i zoo log ic i . Cento cacciatori scelti f r a i p i ù 
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esperti e valorosi erano occupati dal mese d i apr i le al mese d i g iugno a prendere colle 
r e t i g l i s tambecchi , che, al lo squagliarsi delle nev i , scendevano presso le capanne dei 
pas tor i . Eppure nel corso d i tre eslati consecutive non poterono acchiappare p i ù di 2 
maschi , 4 f e m m i n e e 3 p iccol i . Cosi si c o n t i n u ò a fare i n tu t to i l secolo p e r c h è g l i arci
vescovi avevano bisogno d i stambecchi per manda r l i alle Cor t i estere. I n quel tempo 
ogn i « osso del cuore » dello stambecco costava un ducato, u n corno aveva i l prezzo 
d i 2 t a l l e r i e un i n v i l u p p o d i pel i d i camoscio foggiato a pal la costava 2 fiorini. Perciò 
ne l 1666 la val le d i Z i l l e r era g ià quasi p r i v a d i s tambecchi e v i r imanevano appena 
60 camosci. Da quel t empo i n po i nessuno ebbe p i ù i l d i r i t t o d i uccidere uno stam
becco se non poteva presentare un ord ine sottoscri t to d i p r o p r i o pugno dall 'arcive
scovo. I p r o p r i e t a r i delle capanne sparse nelle montagne r icevet tero annualmente la 
s o m m a d i 100 t a l l e r i a f f i n c h è non mandassero p i ù le l o ro mandre a pascolare nei luoghi 
p i ù elevati dove si tenevano g l i stambecchi. La superba selvaggina c o n t i n u ò a crescere 
fino a l 1 6 9 4 ; i n f a t t i i n que l l ' anno si contavano 72 maschi , 83 f e m m i n e e 24 giovani. 
Più t a r d i la caccia f u r t i v a r iprese con maggiore accanimento e a l lora i pover i stam
becchi vennero nuovamente r i nch ius i i n apposi t i rec in t i e regalat i i n gran parte. Nel 
1706 f u r o n o ancora ca t tu ra t i 5 maschi e 7 f e m m i n e : d 'a l lora i n po i non se ne vide 
p i ù nessuno. 

U n autore a n o n i m o p i ù recente, i l quale s t u d i ò senza dubb io l ' a rgomento sul luogo 
i n cui accaddero le vicende degli s tambecchi , crede che g l i arcivescovi stessi fossero 
avvers i al la mol t ip l i caz ione del lo stambecco e i n u l t i m o ne promuovessero l'uccisione. 
L 'arcivescovo Guidobaldo, conte d i T h u n , resse i l bastone pastorale da l 1654 al 1668: 
i l suo medico par t icolare Osvaldo K r e m s lo persuase che certe pa r t i dello stambecco 
avevano delle p r o p r i e t à farmaceut iche veramente s t raord inar ie ; a l lora egli fece prepa
rare nella fa rmac ia reale d i Salisburgo u n vero deposito d i f a rmach i r i cava t i dal corpo 
dello stambecco per vender l i a car iss imo prezzo. I I suo successore, Massimo Gandolph, 
conte d i K i i h n b e r g , c e r c ò d i proteggere g l i s tambecchi dal suo pun to d i vista d i cac
ciatore appassionato, senza r icavarne alcun guadagno commerc i a l e ; i l conte Giovanni 
Ernesto d i T h u n , suo successore, i l quale r imase in carica da l 1687 al 1709, non con
tento d i seguire l 'esempio del conte d i K i i h n b e r g , e s a g e r ò soverchiamente la severità 
dei rego lament i della caccia i qua l i d ivennero i n u m a n i . I n f a t t i , sotto i l suo governo, 
ogn i cacciatore clandestino degli s tambecchi scontava la sua colpa colla perdi ta d'una 
mano o col la pena della galera. A d ogn i m o d o , i n questo per iodo d i tempo la prospe
r i t à degl i s tambecchi raggiunse i l suo pun to c u l m i n a n t e ; i n f a t t i nel 1699 la valle di 
F l o i t e n era popolata da o l t r e 250 s tambecchi . Sette ann i dopo questi erano intiera
mente scomparsi e i l popolo m o r m o r a v a dicendo che la giust izia d i v i n a aveva punito 
i n ta l m o d o la c r u d e l t à degli arcivescovi . Gl i s tambecchi n o n erano scomparsi per 
questa ragione. L 'arc ivescovo Giovanni Ernesto aveva o rd ina to d i ucc ider l i tu t t i in 
seguito al le lo t t e sanguinose a cu i davano o r ig ine f r a i cacciatori c landest ini che vole
vano impadron i r sene e i guardacaccia incar ica t i d i p ro tegger l i . Da quel t empo i n poi gli 
ab i tan t i del paese si contentarono d i a m m i r a r e g l i s tambecchi nei g i a r d i n i zoologici. 

G l i s tambecchi n o n t a rdarono a d i m i n u i r e r ap idamente anche nel la parte meri
d ionale delle A l p i ; i n f a t t i nel 1821 lo Z u m m s t e i n si a d o p e r ò caldamente i n lo ro favore 
presso i l Governo piemontese e tanto fece che ot tenne la p ro ib i z ione della caccia sotto 
pene severissime; grazie a queste misure lo stambecco n o n è ancora est into del tutto 
e v i v e anche oggid ì i n u n t e r r i t o r i o per vero d i r e m o l t o r i s t r e t to . Nel 1865 lo Tschudi 
accertava ancora che a l cun i ann i p r i m a g l i s tambecchi erano d i nuovo compars i sul 
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monte Rosa, i n b r a n c h i abbastanza n u m e r o s i ; nessuno l i aveva p i ù vedu t i i n quel la 
regione da o l t r e 5 0 a n n i , p o i c h é la l o r o u l t i m a comparsa r i sa l iva al decennio c o m 
preso f r a i l 1 7 7 0 e i l 1780 , i n cu i se ne annoveravano ancora 40 i n d i v i d u i . A d ogn i 
modo g l i s t ambecch i de l m o n t e Rosa n o n f o r m a n o dei b r anch i p r o p r i a m e n t e de t t i , m a 
sono appena rappresen ta t i da poch i i n d i v i d u i i so la t i , dispersi nel le so l i t ud in i de l l ' a l ta 
montagna. Ne l l a sua opera i n t o r n o al le v a l l i i t a l iane delle A l p i Perniine, pubbl ica ta 
nel 1858 , i l K i n g dice quan to segue: « I n t e r r o g a i m o l t e persone competen t i , a l t u t t o 
degne d i fede; m a nessuno seppe d i r m i n u l l a i n t o r n o al la presenza del lo stambecco 
sul mon te Rosa dove a m e m o r i a d ' u o m o esso n o n era p i ù stato veduto i n nessuna 
parte del la mon tagna . Quando pa r l a i del la Val Tournanche t u t t i si mise ro a r idere . 
Riguardo al la va l le de l Lys nessuno poteva i n f o r m a r m i p i ù esattamente de l barone 
Peccoz e degl i A lbes in i , i N e m r o d della V a l Macugnaga ; tanto quel lo come questi f u r o n o 
concordi ne l l ' accer tare che lo stambecco è scomparso da tut te queste val la te . O r m a i 
la sua presenza è l i m i t a t a al la catena delle A l p i Graie e p i ù par t i co la rmente a l l ' a l t a 
zona delle n e v i e dei ghiaccia i , nel le v a l l i d i Cogne, d i Savaranche, Grisanche e forse 
anche Digne, vale a d i r e alla grande regione a lp ina compresa f r a i l P iemonte e la 
Savoia. Una del le vet te p r i n c i p a l i d i questa regione è i l Picco della Gr ivo l a d 'onde 
provengono t u t t i g l i s tambecchi uccisi ne l corrente secolo ». 

Nel 1864-, u n co l labora tore de l « Giornale della caccia », i l quale p robab i lmen te è 
lo stesso barone Peccoz, padrone d i mo l t e te r re nella val le del Lys , dove si reca ogn i 
anno nell 'estate per la caccia de l camoscio, a t t r ibuisce al soggiorno del lo stambecco 
precisamente le stesse l o c a l i t à descri t te dal K i n g . I ragguagl i r i f e r i t i dal conte Wi lczek 
dimostrano che le cose n o n sono cambiate per nu l l a nei dieci ann i seguent i , p o i c h é 
egli diede la caccia agl i s tambecchi appun to nel la val le d i Cogne, ne l l ' anno 1874 . Eg l i 
accerta che g l i i n d i v i d u i i so la t i n o n sono p u n t o r a r i e spesso s ' incontrano a g r a n d i 
distanze da i l u o g h i i n cu i d i m o r a n o ; cos ì , per esempio, ne l 1874 u n cacciatore d i 
camosci i n c o n t r ò uno stambecco maschio robus t i ss imo nei m o n t i che f iancheggiano la 

f ront iera de l T i r o l o e del la Svizzera. 
Una circostanza s ingolar i ss ima d imos t r a che t a l i escursioni dei vecchi maschi s o l i 

tari sono assai p i ù f r e q u e n t i d i c iò che n o n si credesse f i n o r a . I n tu t te le pa r t i del l 'a l ta 
montagna, v i c ine al t e r r i t o r i o abi ta to dal lo stambecco, i m o n t a n a r i e i cacciatori p iù 
ardit i e i m p a v i d i accertano spesso d i aver veduto sulle r u p i p i ù erte i l d iavolo in per
sona, i l quale i nd ica l o r o la strada, oppure cerca d i p r ec ip i t a r l i nell 'abisso, m a finisce 
per lasc iar l i i n pace. Osservando con magg io r di l igenza la strana appar iz ione v i si 
riconosce u n grosso stambecco, i l quale, f r a tu t te le q u a l i t à d i cu i l 'aveva orna to la 
fantasia de l cacciatore, conserva sol tanto g l i occhi b r i l l a n t i e p ien i d i fuoco. La co r r e 
lazione che passa f r a i l d i avo lo e l o stambecco dipende i n gran parte da c iò che nel la 
valle d i Cogne ogn i stambecco maschio m o l t o robusto prende i l nome d i « grosso d i a 
volo » (un grand diable), e quando p o i è conosciuto da t u t t i si ch iama « i l gran d i a 
v o l o » (le grand diable). I l Kad i ch r i fer i sce i n o l t r e che anche nel le H ò l l e n g e b i r g e 
(montagne d e l l ' I n f e r n o ) , dopo che v i f u r o n o i m p o r t a t i g l i s tambecchi ne l 1 8 6 7 , i 

garzoni de i bosca iuo l i vedevano spesso i l d iavo lo i n persona. 
Desidero d i no ta re a questo pun to che la conservazione del lo stambecco è dovuta 

al re d ' I t a l i a V i t t o r i o Emanuele , i l quale, come r i fe r i scono Lessona e Saivador i , fin da l 
p r inc ip io de l suo regno , si a d o p e r ò col la massima energia per i m p e d i r e la scomparsa 
di questo n o b i l e an ima le e per p r o m u o v e r n e la mol t ip l i caz ione . Nel 1858 i Comuni d i 
Cogne, V a l Savaranche, Champorcher e Bombose t cedettero in t ie ramente i l o r o d i r i t t i 
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d i caccia al re V i t t o r io Emanuele, i l quale, ne l 1863, a c q u i s t ò pure i l monopo l io della 
caccia del camoscio e del lo stambecco da l Comune d i Courmayeur i n V a l d'Aosta, 
lungo i l g ruppo del Monte Bianco, da l Col de Ferrex fino a l Col de la Seigne, offrendo 
i n questo modo allo stambecco u n asilo s icuro e p r e s s o c h é impene t rab i le . Come r i fe
risce i l Tuckot t , m e m b r o del Club A l p i n o inglese, g l i a lp in i s t i che at traversano quelle 
montagne incont rano i n ogn i val le avvis i speciali che pro ib iscono la caccia. I n ogni 
capoluogo d i Cogne, d i Campigl ia , d i Ceresole e d i Savaranche sono s t ab i l i t i due guar
dacaccia, comanda t i da u n sopraintendente domic i l i a to a Cogne, i qual i esercitano la 
mass ima vigi lanza i n t u t t i i l uogh i d i caccia r iservata . Queste severe misure promos
sero nel modo p i ù soddisfacente la mol t ip l i caz ione del lo stambecco. 

N o n posso accertare che ne i t e m p i andat i lo stambecco abbia avuto nelle Alpi 
un 'area d i d i f fus ione m o l t o p i ù estesa d i quel la che presenta ogg id ì e non posso nep
pure accertare che s ' incon t r i anche adesso i n a l t re montagne. Parecchi cacciatori della 
Trans i lvan ia m i dissero che ant icamente questo nobi le an imale v iveva pure nelle Alpi 
della Trans i lvan ia d 'onde p e r ò scomparve al la fine del secolo scorso. At tua lmente si 
t rovano ancora qua e là diverse corna d i stambecco che i m o n t a n a r i delle alte vallate 
cont inuano a raccogliere dando lo ro la dovuta impor tanza . Mio f ra t e l lo Rinaldo mi 
o f f r e una comunicazione assai p i ù i m p o r t a n t e d i questi ragguagl i : egl i accerta che lo 
stambecco delle A l p i o a lmeno una specie aff ine abi ta la parte occidentale dei Pirenei 
e c iò asserisce fondandosi sopra u n grosso maschio provenien te dai P i renei , i l quale 
si t r o v a ne l Museo d i M a d r i d . Anche i l Coutouly, u n francese cresciuto i n Germania, 
assicura d i aver veduto ne i P i renei d ivers i s tambecchi uccisi d i fresco, provvedut i di 
corna nodose, r i vo l t e a l l ' i nd i e t ro . L o stesso Coutouly, appassionato cacciatore di 
camosci, prese par te ad una caccia i n mon tagna guidata da m i o f r a t e l lo e non f u poco 
merav ig l ia to vedendo che i maschi uccisi nel la Sierra de Gredos erano a l tu t to diversi 
da l lo stambecco appartenente al la f o r m a pr inc ipa le dei P i r ene i ; egl i n o n t a r d ò ad 
osservare la differenza delle corna senza che nessuno r ichiamasse la sua attenzione 

i n t o r n o a c iò . 
L o stambecco f o r m a dei b r anch i p iù o meno n u m e r o s i a i qua l i , durante i l periodo 

degli a m o r i , si uniscono i vecchi maschi che menano v i t a isolata i n t u t t i g l i a l t r i mesi 
de l l ' anno. « Nell 'estate », m i scrive i l conte Wi lczek , « si t ra t tengono sulle paret i roc
ciose inaccessibil i a l l ' u o m o , fiancheggiate da spaventosi abissi , scegliendo a preferenza 
la parte ombrosa delle montagne, men t re invece d ' inverno sogl iono scendere alquanto 
p i ù i n basso nei m o n t i ». Le f e m m i n e e i g iovan i abi tano sempre una zona p iù bassa 
d i quella i n cui v ivono i maschi , i qua l i hanno una vera passione per le g rand i a l t i tu
d i n i e le abbandonano soltanto temporaneamente duran te i r i g o r i de l l ' i nve rno e quando 
mancano d i c ibo. L o stambecco soffre assai p i ù i l caldo che n o n i l f r eddo al quale 
pare a l tu t to insensibile. Ber to ldo d i Berghem, da cui g l i a l t r i na tu ra l i s t i trassero molt i 
ragguagl i per descrivere la v i t a dello stambecco, dice che i masch i m a g g i o r i d i 6 anni 
scelgono per la l o ro d i m o r a i p u n t i p i ù a l t i del la mon tagna e col t empo diventano così 
insens ib i l i a l f r eddo che r imangono a lungo sul le roccie, i m m o b i l i come statue, colla 
faccia r i v o l t a verso la bufera , men t r e qualche vo l t a le punte dei l o ro orecchi gelano 
pe l f r eddo . Come i camosci, anche g l i s tambecchi duran te la not te pascolano nei boschi 

p i ù e l eva t i ; nell 'estate non s i t ra t tengono m a i p i ù d i u n quar to d 'ora sotto la punta 
d i u n ' a l t u r a scoperta. A l l ' a l b a i ncominc i ano a r i sa l i re le pa re t i rocciose, pascolando; 
p i ù t a r d i si adagiano ne i l uogh i p i ù ca ld i e p i ù e levat i , esposti a or iente e a mezzo
g i o r n o ; ne l p o m e r i g g i o discendono p i ù i n basso pascolando onde pernot tare nelle 
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foreste. I l T u c k o t t seppe da u n guardacaccia che le ore p i ù p rop iz i e per vedere g l i 
stambecchi sono quel le comprese f r a le 6 a n t i m e r i d i a n e e le 4 p o m e r i d i a n e ; i l r i m a 
nente de l la g io rna t a è dest inato al r iposo . Per andare e r i t o r n a r e da l pascolo g l i s t a m 
becchi seguono le medes ime s t rade; si r iposano i n ce r t i l u o g h i pref iss i e a preferenza 

sulle sporgenze del le roccie che r i p a r a n o l o r o i l dorso e pe rme t tono a l l 'occhio d i 
abbracciare u n a m p i o or izzonte . I cacciator i p i ù espert i accertano d i aver veduto m o l t i 
stambecchi parecch i g i o r n i d i seguito ne l medes imo luogo e queste asserzioni sono 
pienamente confe rmate da l contegno degl i i n d i v i d u i t enu t i i n s c h i a v i t ù . 

Volendo r i t r a r r e da l vero g l i s tambecchi d i S c h ò n b r u n n i l Mtì tzel dovette passare 
parecchie ore del la g io rna ta ne l l o r o steccato per dieci g i o r n i consecut ivi ; egli osserva 
quanto segue i n t o r n o a quest i n o b i l i a n i m a l i : « F u i co lp i to dal grande amore d e l l ' o r 
dine d i cui dava p r o v a la piccola schiera d i s tambecchi . Pare che i s ingol i i n d i v i d u i 
si assoggettino a certe leggi de te rmina te e le seguano colla massima s e v e r i t à . Gl i s t a m 
becchi p r i g i o n i e r i d i S c h ò n b r u n n avevano t u t t i quan t i u n ve ro i s t in to per l ' o r d i n e ; 
infat t i i p i ù vecchi conservavano sempre i l g iac ig l io prescelto sul mucch io d i f ieno 
destinato al l o r o r iposo . Sul l ' a l to m u r o d i c in ta , esposto a i cocenti raggi del sole i n 
tutto i l m a t t i n o , g l i stessi maschi ed una f e m m i n a , che n o n è d i f f i c i l e r iconoscere, 
riposano sempre al lo stesso posto. G l i s tambecchi d i S c h ò n b r u n n si alzavano spesso 
per abboccare u n p o ' d i f ieno o per avv ic ina r s i ai v i s i t a t o r i del g i a r d i n o ; i n questi 
casi qualche vo l t a uno degl i i n d i v i d u i p i ù g i o v a n i si adagiava nel giacigl io lasciato 
dal vecchio stambecco, i l quale p e r ò n o n ta rdava a scacciarlo a l suo r i t o r n o per r i ac 
quistare i d i r i t t i che g l i spettavano. I l g iovane stambecco i m p o r t u n o n o n si a l lontanava 
semplicemente per t i m o r e del vecchio, m a ne r iconosceva i d i r i t t i ; p e r c i ò , dopo di 
avergli r es t i tu i to i l suo g iac ig l io , si accoccolava sul f ieno a poca distanza, senza che 
l 'altro mostrasse d i v o l e r l o a l lon tanare . Due f e m m i n e accompagnate dai l o r o p icc in i 
avevano scelto u n comodo g iac ig l io sopra u n mucch io d i f ieno collocato d inanz i a l 
graticcio del lo steccato : esse giacevano sempre sul la stessa p ie t ra . I due maschi p i ù 
vecchi avevano i l m o n o p o l i o de l l ' a la destra e s in is t ra della cancellata che c i rcondava 
la loro p r i g i o n e ; i masch i p i ù g iovan i e le f e m m i n e occupavano lo spazio i n t e rmed io . 
L'atteggiamento del lo stambecco i n r iposo d i m o s t r a una grande prudenza per par te 
del l 'animale; i n f a t t i le zampe p o s t e r i o r i sono quasi sempre r ip iegate sotto i l corpo e 
pronte a r i a l za r s i col la mass ima v e l o c i t à ; una vo l ta sola m i accadde d i vedere u n 
maschio giacente colle zampe pos te r io r i a l lungate . Una delle zampe an t e r i o r i è quasi 
sempre p r o t r a t t a a l lo i n n a n z i e l ' a l t r a r ip iega ta ; qualche r a r a vo l t a p u ò accadere che 
tutte e due siano p r o t r a t t e a l lo i n n a n z i . Ment re sonnecchiavano g l i i n d i v i d u i vecchi 
avevano u n a t teggiamento s ingo la r i s s imo. Per accomodars i meg l io abbassavano la 
punta del naso d i n a n z i a l pet to per m o d o da toccare i l suolo, lasciando penzolare a l lo 
innanzi la testa e le co rna m o l t o pesant i , per cu i i l dorso de l naso, la f r o n t e e la parte 
inferiore delle corna giacevano quasi su l t e r reno . I r u m o r i inus i t a t i facevano alzar 
loro la testa per u n m o m e n t o , m a essi n o n ta rdavano a r i p r ende re la posizione p r i 
mi t iva . Questa m i pa rve cos ì s t rana che m i recavo parecchie vo l te al g io rno nel lo 

steccato deg l i s tambecchi sol tanto per osservarla ancora a l t re vo l te » . 
A l l ' i n f u o r i de l le capre selvatiche i n generale e de l lo stambecco i n par t i co la re 

nessun a l t r o r u m i n a n t e è m a g g i o r m e n t e adat to a r i s a l i r e le montagne p i ù erte. « Chi 
non lo ha vedu to », dice i l vecchio Gesner, « n o n p u ò fa rs i un' idea della leggerezza 
con cui salta da una roccia a l l ' a l t r a ; le sue unghie fesse ed aguzze g l i pe rmet tono d i 
attaccarsi ag l i sp igo l i e alle sporgenze del le roccie, per cui raggiunge le c ime p i ù alte, 
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ment re nessuna roccia è t roppo discosta da l l ' a l t r a per i m p e d i r g l i d i va l icarne l ' i n 
t e rva l lo con u n salto a rd i t i s s imo ». T u t t i g l i osservatori confermano questa descrizione. 
Ogni m o v i m e n t o del lo stambecco è r ap ido , eppur sempre leggiero. L o stambecco corre 
velocemente e senza stancarsi , si a r r ampica con una leggerezza meravig l iosa e risale 
con inc red ib i l e sicurezza le pare t i rocciose i n cui pare che n o n possa neppure posare 
i l piede. Una piccola s c a b r o s i t à , imperce t t ib i l e a l l 'occhio u m a n o , g l i basta per appog
giars i con sicurezza; le fessure della roccia, i f o r i m i n u t i s s i m i costi tuiscono per lo 
stambecco a l t re t tan t i g r a d i n i d i s t i n t i . Esso pone g l i zoccoli a l suolo con una sicurezza 
i n f a l l i b i l e che g l i permet te d i star r i t t o sul lo spazio p i ù piccolo. I l conte Wi lczek con
f e r m a t u t t i quest i ragguagl i . « L o stambecco adul to », d ie ' eg l i , « è la p iù bella sel
vaggina ch ' io abbia m a i veduto . Esso muove la testa col la nob i le d i g n i t à del cervo; le 
sue corna , re la t ivamente e n o r m i , descrivono u n bel l i ss imo arco ad ogni movimento 
del la testa. La sua a t t i tud ine a spiccare sa l t i a rd i t i s s im i è quasi fantastica. V i d i una 
vo l t a u n camoscio ed uno stambecco che seguivano la medes ima strada. I l camoscio 
era costretto a saltare a zig-zag come u n uccello che svolazzi i n qua e i n l à ; lo stam
becco scendeva i n l inea re t ta come una p ie t ra che p rec ip i t i dal la montagna , superando 
g l i ostacoli p i ù g r a v i come se n u l l a fosse. Per discendere lungo le pare t i d i roccie quasi 
ve r t i ca l i i l camoscio deve saltare col la mass ima v e l o c i t à ; invece lo stambecco, essendo 
p rovvedu to d i zoccoli m o l t o p ieghevol i , p u ò discendere con maggior lentezza, fer
mandos i sulle sporgenze p i ù piccole ; m'accadde d i vederne uno , i l quale, nell 'attac-
carsi al le pa re t i rocciose, d ivar icava per m o d o g l i zoccol i che i l piede fo rmava una 
superf icie t r i p l a d i quel la che occupa ne i casi o r d i n a r i ». 

G l i s tambecchi t enu t i i n s c h i a v i t ù n o n hanno u n contegno meno strano d i quelli 
che menano v i t a l ibera . L o Schinz o s s e r v ò che essi raggiungono con m o l t a faci l i tà la 
m è t a prefissa. Uno stambecco g iovaniss imo, tenuto i n s c h i a v i t ù a Berna, s a l t ò sulla 
testa d i u n u o m o senza prendere lo slancio e v i si man tenne saldamente coi quattro 
zoccol i . U n a l t ro stava r i t t o sul la pun ta d i u n palo , appoggiandovi i qua t t ro piedi ; un 
terzo si f e r m a v a v o l o n t i e r i sul lo spigolo d i una por t a e r i sa l iva una murag l i a verticale 
dove n o n aveva a l t r i p u n t i d 'appoggio t r anne le sporgenze delle p ie t re , rese visibi l i 
da l lo scrostamento del m u r o . Una vo l t a g l i bastarono t r e sa l t i per scalare quel muro : 
si a p p o s t ò i n faccia al la m è t a che voleva raggiungere , m i s u r ò la distanza coll 'occhio, 
q u i n d i percorse a b r e v i passi u n piccolo t r a t t o , r i t o r n ò parecchie vo l te a l soli to punto 
d i partenza, si d o n d o l ò sulle gambe come se avesse v o l u t o p r o v a r n e l ' e l a s t i c i t à , prese 
lo slancio e i n t re sa l t i f u i n c ima a l la m u r a g l i a . G l i s tambecchi t enu t i i n sch iav i tù nel 
Serragl io reale d i S c h ò n b r u n n eseguirono r ipe tu te vo l te m o l t i esercizi c o n s i m i l i , dando 
prova d i una forza e d i u n ' a g i l i t à veramente s t r aord ina r ie : l o spigolo cos t i tu i to da due 
murag l i e che f o r m a v a n o u n angolo m o l t o ot tuso era p i ù che suff iciente a quegl i agili 
quadruped i per a r r ampica r s i sul la parete alta p i ù d i 3 m . Saltavano da u n m u r o all 'altro 
volgendosi ad ogn i salto e raggiungevano i n u n a t t i m o la m è t a p r e f ì s s a . Quando salta 
pare che lo stambecco tocchi appena i l m u r o o la roccia su cu i si t r o v a e i l suo corpo 
s ' innalza ne l l ' a r i a come una pal la . Esso costeggia i p r ec ip i z i e i b u r r o n i p i ù spaventosi 
con una sicurezza inaud i t a . Balza da una roccia a l l ' a l t r a t ras tu l landos i e salta senza 
darsene pensiero da ragguardevo l i altezze. G l i a u t o r i p i ù an t i ch i raccontavano inge
nuamente ogn i sorta d i fiabe merav ig l iose per spiegare le a t t i t u d i n i s t raord inar ie dello 
stambecco ; n o n poche d i queste fandonie , t r amanda te da u n secolo a l l ' a l t r o , vengono 
accolte oggi ancora con fede e r iverenza . Cosi, per esempio, i l Gesner crede che lo stam
becco adoper i p r inc ipa lmen te le sue corna poderose onde p rec ip i t a r s i sul le medesime 
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quando spicca u n g ran salto e se ne serva i n o l t r e per respingere le p ie t re che ro to l ano 
sulle fa lde de i m o n t i e minacc iano d i schiacciar lo . Quando lo stambecco s i accorge che 
deve m o r i r e sale su l la cresta p i ù a l ta de l m o n t e , appoggia le corna con t ro una roccia 
e g i ra s empre i n c i rco lo i n t o r n o a questa finché le corna n o n siano i n t i e r amen te r o t t e : 
a l lora p rec ip i t a a t e r r a e m u o r e . 

La voce del lo stambecco r i c o r d a i l fischio del camoscio, m a è p i ù estesa. L o s t a m 
becco spaventato m a n d a u n breve s t e r n u t o ; i n c o l l e r i t o , sbuf fa r u m o r o s a m e n t e colle 
na r i c i ; g iovane , bela . F r a i sensi i l p r i m o posto spetta al la v is ta . L 'occh io del lo s t a m 
becco, dice i l W i l c z e k , è m o l t o p i ù acuto d i que l lo de l camoscio che p e r ò lo supera 
notevolmente n e l l ' o d o r a t o ; l ' u d i t o è finissimo. Le f a c o l t à i n t e l l e t t u a l i del lo stambecco 
stanno press'a poco al lo stesso l i ve l l o d i quel le delle capre i n generale ; d ' a l t ronde i l 
contegno d i questo an imale n o n d i f fer i sce da que l lo del le capre domest iche. L o s t a m 
becco è u n an ima le m o l t o in te l l igen te e mani fes ta la sua grande astuzia nel la scelta 
della d i m o r a e del le strade che suo l pe rcor re re per andare e t o rna re da l pascolo: esso 
è prudente e calcolatore , scansa i p e r i c o l i e si adat ta f ac i lmente ai c a m b i a m e n t i che 
avvengono ne l luogo i n c u i v ive . I n g i o v e n t ù è a l legro e scherzevole come le capre e 
conserva ques t ' indole g iov ia l e anche p i ù t a r d i , m a è sempre conscio de l la p r o p r i a 
forza; i n caso d i b isogno d à p r o v a d i g rande coraggio e d i m o l t o a r d i m e n t o . Scansa 
gli a n i m a l i per ico los i ; t r a t t a i p i ù debo l i con una certa insolenza, oppure n o n se ne 
dà pensiero. Si dice che n o n v o g l i a assolutamente aver che fare col camoscio; invece 
cerca le capre domest iche d i cu i forse r iconosce l ' a f f i n i t à col la sua p r o p r i a specie e s i 

accoppia v o l o n t a r i a m e n t e con esse. 
Nelle alte val la te so l i t a r i e , poco vis i ta te d a l l ' u o m o , l o stambecco pascola a l m a t 

tino e a l p o m e r i g g i o ; invece ne i l u o g h i i n cu i t eme d i essere d i s tu rba to va a l pascolo 
soltanto a l l ' a lba e a l t r a m o n t o e fors 'anche d i no t te . Mangia le p iante e le erbe a lp ine 
più succose, le g e m m e , le f o g l i o l i n e e i g e r m o g l i scegliendo a preferenza le va r i e 
specie d i finocchio, d i assenzio e d i t i m o , le g e m m e ed i r amosce l l i dei sal ici n a n i , 
delle betul le , dei r o d o d e n d r i e delle ginestre ; n e l l ' i n v e r n o si contenta d i erba secca e 
di l icheni . È m o l t o gh io t t o del sale, p e r c i ò si reca r ego la rmen te ne i l u o g h i i n cu i sa 
di poterne t r o v a r e , lo lecca con una a v i d i t à che spesso g l i f a d imen t i ca re la sua c o n 
sueta prudenza e mani fes ta l ' i n t i m a contentezza d e l l ' a n i m o con u n g rugn i to par t ico lare 

che si sente da l o n t a n o . 
I l pe r iodo degl i a m o r i r i c o r r e i n gennaio . I masch i grossi e r o b u s t i lo t t ano a 

vicenda facendo uso del le l o r o corna poderose, si inseguono come i cap ron i , balzano 
sulle zampe p o s t e r i o r i , t en tano d i d i r ige re i l co lpo d i fianco e finalmente s ' imbat tono 
silenziosamente col le corna g l i u n i con t ro g l i a l t r i . Sui pend i i scoscesi queste lo t te pos
sono essere per icolose. Cinque mes i dopo l ' accoppiamento , per lo p i ù a l la fine d i 
giugno o a l p r i n c i p i o d i l u g l i o , la f e m m i n a par tor i sce 1 o 2 p i c c i n i , grossi come i 
capretti n e o n a t i ; la m a d r e l i lecca accuratamente , q u i n d i i n c o m i n c i a a scorrazzare 
secoloro. L o stambecco neonato , dice lo Schinz, è u n an ima le t to grazioso, al legro e 
singolarmente « carezzevole » ; v iene a l m o n d o coper to d i u n fino pelame lanoso che 
al sopravven i r d e l l ' i n v e r n o s i t r a s f o r m a i n u n m a n t e l l o cos t i tu i to d i grossi pe l i , p i ù 
lunghi e p i ù r i g i d i . Poche ore dopo la sua nascita i l neonato si a r r ampica per le balze 
dei m o n t i con una ardi tezza poco i n f e r i o r e a quel la del la madre . Questa Io ama tene
ramente, l o lecca d i c o n t i n u o , lo gu ida , lo ammonisce e Io r i c h i a m a con dolc i be la t i ; 
finché succhia i l suo la t te lo t i e n seco nascosto ne l cavo delle roccie e lo abbandona 
soltanto a l l o r c h é , minacc ia ta d a l l ' u o m o , è costretta a fugg i re per conservare la p r o p r i a 
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v i t a , la quale è assolutamente necessaria al la salvezza del p icc ino . La madre minac
ciata da qualche per icolo si a f f re t ta a met te rs i i n salvo nei b u r r o n i p i ù spaventosi e 
nel le gole inaccessibil i a l cacciatore. Ma i l p iccino sa nascondersi beniss imo dietro i 
sassi o nelle buche delle roccie dove giace quat to quat to, sbi rc iando, f iu tando e o r i 
g l iando da tut te le p a r t i . I l suo pelame gr ig io è cosi aff ine al la t i n t a delle roccie e dei 
sassi che l 'occhio acuto del falco non riesce a discernerlo e a d is t inguer lo dal la roccia 
che spesso g l i t ien luogo di madre . Passato i l per icolo la madre , o r m a i salva, r i t rova 
senza fatica la v ia che la conduce al f i g l i o ; m a se tarda t roppo questo fa capolino fuori 
del nascondigl io , ch iama la madre e to rna a nascondersi a l p i ù presto. Se la madre 
è uccisa i l poveret to fugge d a p p r i m a i m p a u r i t o e dolente, m a i n breve fa r i t o rno al 
luogo dove ha perduto la sua amorosa prote t t r ice . 

G l i s tambecchi si accoppiano senza alcuna d i f f ico l tà colle nostre capre domestiche, 
l o ro a f f i n i , o r ig inando i b r i d i fecondi . Questi i nc roc i amen t i hanno pure luogo nella vita 
l ibera degl i s t ambecch i : lo Schinz r i fer isce che due capre domestiche del la valle di 
Cogne, dopo d i avere svernato i n montagna , r i t o r n a r o n o gestanti nella primavera 
seguente e i l l o ro padrone n o n f a poco merav ig l i a to a l l o r c h é v ide nascere due ib r id i 
d i s tambecchi . A S c h ò n b r u n n e ad H e l l b r o n n d ivers i stambecchi si accoppiarono con 
a l t re t tante capre domestiche scelte apposi tamente a l l 'uopo e produssero degli ib r id i 
grossi e robus t i , i qua l i i n generale rassomigl iavano piut tos to a l lo stambecco che non 
alla capra, sebbene la f o r m a delle l o r o corna ricordasse ancora mol t i s s imo quella del 
caprone. Questi i b r i d i erano d i colore assai va r io : a lcun i si avvic inavano al padre ed 
a l t r i al la madre . G l i i b r i d i p r o d o t t i da l l ' accoppiamento del lo stambecco colla capra 
domestica vennero accoppiati nuovamente cogl i s tambecchi e cos ì si ot tennero diversi 
discendent i ancora p i ù a f f i n i a l lo stambecco, f i n c h é l ' i nc roc iamento cont inuato pro
dusse degl i s tambecchi non in t ie ramente genu in i , i qua l i n o n si dist inguevano quasi 
p i ù affat to dal la f o r m a t ip ica o r i g i n a r i a . 

Diverse cause contr ibuiscono a ra l len tare la mol t ip l i caz ione del lo stambecco anche 
là dove i l nobi le an imale è pro te t to dalle ins id ie dei cacciator i . A l l ' i n f u o r i dell 'uomo 
lo stambecco n o n ha da temere a l t r i nemic i per icolos i . I grossi uccell i rapaci , special
mente l ' aqui la reale e forse anche l ' avo l to io degli agnel l i le minacciano i p icc ini , ma 
stentano ad impadron i r sene per la cont inua v ig i lanza esercitata dalle m a d r i ; g l i stam
becchi adu l t i possono essere minaccia t i dalla l ince, da l l upo e da l l 'o rso , i qual i pe rò , 
da quanto m i consta, non l i aggrediscono vo lon ta r i amen te ne l vero senso della parola. 
Ma p u r t roppo l 'opera p r e s s o c h é innocua dei l o r o n e m i c i non preserva g l i stambecchi 
da g rav i s s imi i n f o r t u n i : ne l l ' i nve rno e nella p r i m a v e r a le l o ro schiere sono decimate 
da a l t re cause p roven ien t i dalle cond iz ion i medesime dei l uogh i i n cu i v ivono . Molti 
s tambecchi del la Va l Savaranche, dice i l Wi lczek , soccombono annualmente sotto le 
valanghe che prec ip i tano sulle falde dei m o n t i ; i maschi p i ù vecchi che aff rontano i l 
per icolo con maggiore coraggio sono p i ù esposti al la m o r t e dei g iovan i meno ardi t i . 
Pare che la f e m m i n a adul ta par tor isca sol tanto ogni due a n n i ; finché i l p iccino prende 
lat te , anz i finché v ive col la madre , questa n o n si accoppia col maschio. Ma, ad ogni 

m o d o , i l nemico p i ù t e r r i b i l e dello stambecco è p u r sempre l ' u o m o . Probabi l 
mente n o n esiste impresa p i ù d i f f i c i l e e pericolosa del la caccia del lo stambecco, nel 
m o d o i n cu i viene pra t ica ta . Tu t to c iò che si p u ò d i re i n t o r n o alla caccia del camoscio 
è app l icab i le a quel la del lo stambecco, la quale, come dice beniss imo lo Schinz, riesce 
ancora p i ù d i f f i c i l e . Siccome g l i s tambecchi sono r a r i s s i m i i l cacciatore desideroso di 
in segu i r l i deve p repara r s i a passare da 8 a 14- g i o r n i lon tano da tu t t e le d i m o r e umane, 
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a cielo scoperto, nel le s o l i t u d i n i de l l ' a l ta mon tagna ; deve a f f r o n t a r e coraggiosamente i l 
f reddo e l a neve, l a f ame e la sete, la nebbia e la t o r m e n t a , p r o n t o a d o r m i r e diverse 
no t t i sul le roccie nude , senza i l p i ù piccolo te t to , per r i t o r n a r e sovente a casa a m a n i 
vuote ; ne i casi p i ù f o r t u n a t i , du ran te i l r i t o r n o , d o v r à scansare i sen t i e r i b a t t u t i onde 
evitare l ' i n c o n t r o poco grad i to de i guardacaccia ; le v e r t i g i n i debbono essere cosa 
ignota per l u i , p o i c h é spesso è costret to a costeggiare l 'abisso p i ù spaventoso, po r t ando 

un carico considerevole , per me t t e re i n salvo la p reda conquis ta ta a prezzo d i cos ì 
gravi fa t iche . Per conseguenza, n o n d i r ado , invece de l bo t t i no sospirato, r i p o r t a a 
casa la m i se r i a e la f ame , dopo d i aver a f f r o n t a t o la m o r t e t u t t i i g i o r n i , cor rendo 
pericolo d i p rec ip i t a re nel l 'abisso o d i soccombere al le pal le dei guardacaccia, au to 
rizzati a spa ra rg l i con t ro , e o f f r endo p i ù t a r d i u n pasto abbondante al le aqui le ed agl i 
avoltoi . L o stambecco ucciso da i cacc ia tor i c l andes t in i , dice lo Tschudi , è sventra to 
sul luogo a c c i o c c h é d i m i n u i s c a d i peso ; q u i n d i i l cacciatore g l i lega le zampe e le 
corna e se l o fissa su l la testa, p e r c h è a l t r i m e n t i g l i sarebbe imposs ib i le d i t r aspor ta r lo 
a casa, considerando che i l suo peso v a r i a f r a 60 e 80 K g . e che i n o l t r e egl i deve por ta re 
i l fucile e g l i arnesi d i caccia. 

Queste imprese n o n si possono dunque paragonare a tu t te le a l t re caccie f u r t i v e 
praticate da i c o n t a d i n i d ' ogn i paese. A d o g n i m o d o n o n è d i f f i c i l e procacciars i degl i 
stambecchi g iovan i v i v e n t i , ad u n prezzo r e l a t i vamen te poco elevato ; io stesso ne 
comperai uno per la s o m m a d i l i r e 4 2 5 ; m a c iò si p u ò fare sol tanto p e r c h è i caccia tor i 
clandestini i t a l i a n i e sv izzer i n o n possono sempre essere scacciati da l t e r r i t o r i o r i s e r 
vato allo stambecco. A d eccezione de i poch i s tambecchi che vennero regala t i a i g i a r 
dini zoologici co l consenso del le a u t o r i t à compe ten t i , t u t t i que l l i che compaiono su i 
mercati sono r u b a t i e i n generale sono neona t i che i caccia tor i c landest in i ca t turano 

uccidendo senza p i e t à la m a d r e sgravata d i f resco. 
I l conte W i l c z e k ebbe la cortesia d i r i f e r i r m i quan to segue i n t o r n o al le caccie r ego

lari e autorizzate che si p ra t i cano ne l t e r r i t o r i o r i se rva to agl i s tambecchi . Dopo che 
i l re V i t t o r i o Emanue le ebbe acquis ta to i d i r i t t i d i caccia da i C o m u n i suddet t i , come 
già dissi p i ù sopra, d e d i c ò del le s o m m e assai cons iderevol i a l l ' a l levamento del lo s t a m 
becco; t u t t i g l i a n n i , ne i mes i d i l u g l i o e d i agosto, appena disc iol te le nev i che r i c o 
prono i gh iacc ia i , egl i soleva passare parecchie se t t imane i n mon tagna , ne l la zona 
compresa f r a l 'al tezza d i 3 0 0 0 e d i 4 0 0 0 m . su l l i ve l l o de l m a r e , pe rno t tando sotto la 
tenda e nel le case d i caccia cos t ru t te appos i tamente a questo scopo. Quando i gua rda 
caccia avevano r i conosc iu to da lon tano per mezzo del cannocchiale la presenza d i uno 
o p iù s tambecchi , a l m a t t i n o per t e m p o i l re sal iva a caval lo , e, dopo un'ascensione 
di 5 o 6 ore raggiungeva finalmente la m è t a , passando per le s t radicciuole che aveva 
fatto tracciare egli stesso. I n quest i casi 1 0 0 o 2 0 0 u o m i n i erano inca r i ca t i d i spingere 
i t i m i d i s tambecchi verso i l campo d i caccia. Ques t ' u l t imo è cosparso d i m u c c h i d i 
pietre i n cu i sono scavate alcune nicchie che devono accogliere i l t i r a to r e , vest i to d i 
grigio da capo a p i e d i , i l quale r i m a n e i m m o b i l e aspettando lo stambecco a l passaggio ; 
se questo lo vede riesce a me t t e r s i i n salvo, ma lg rado le in s id ie d i t u t t o i l personale 
della caccia. Siccome lo stambecco n o n s i r i so lve a prendere la strada dei ghiaccia i se 
non quando v i è sp in to da una n e c e s s i t à assoluta, quest i servono spesso d i b a r r i e r a 
alla povera selvaggina insegui ta da l cacciatore che la cost r inge ad at t raversare morene , 
balze e scoscesi d e c l i v i . F r a t t a n t o lo stambecco procede col la mass ima prudenza , 
osserva t u t t o c iò che accade a l l ' i n t o r n o , invest iga con at tenzione la p r o p r i a strada, e, 
quando n o n è incalza to sove rch iamen te , r i m a n e parecchie ore ne l medes imo si to 
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aguzzando lo sguardo e dr izzando g l i orecchi , q u i n d i r ip rende i l c a m m i n o interrot to 
con v is ib i le esitazione e d i f f idenza . I l vento sfavorevole non impedisce la caccia o 
a lmeno n o n ne pregiudica l 'esito come accadrebbe per quel la del camoscio; tuttavia 
bisogna r ipetere parecchie vol te la bat tu ta nel lo stesso t e r r i t o r i o per scovare i vecchi 
maschi che sono r i u sc i t i a sfuggire la p r i m a e la seconda vol ta . A i t e m p i d i Vit tor io 
Emanuele venivano uccisi circa 50 maschi a l l ' a n n o ; na tu ra lmen te le f e m m i n e erano 
e sono t u t t o r a i n v i o l a b i l i . A l l ' i n f u o r i d i queste caccie lo stambecco viene ucciso colla 
caccia al l 'agguato : i n questi casi i cacciatori lo aspettano men t re passa pe i so l i t i sen
t i e r i che lo conducono al pascolo o presso i l u o g h i i n cui abbonda i l sale d i cu i esso è 
sommamen te gh io t to . 

G l i s tambecchi presi g i o v a n i e a f f ida t i alle cure d i una buona capra i n generale 
prosperano beniss imo, si addomesticano i n breve, ma col t empo perdono tutte le 
buone q u a l i t à acquisi te i n g i o v e n t ù . L a lo ro indole r i co rda m o l t o quella delle nostre 
capre domest iche, m a essi d imos t rano fin da p r i n c i p i o una maggiore indipendenza e 
si compiacc iono nell 'eseguire i p i ù a r d i t i esercizi g innast ic i anche nel le p r i m e setti
mane del la lo ro v i t a . Sono cur ios i , scherzevoli e v ivac i come i capret t i e da pr incipio 
si rendono veramente g r a d i t i e s impa t i c i . N o n ta rdano ad affezionarsi al la capra che 
l i nu t r e col suo latte e la ubbidiscono ciecamente; i n f a t t i appena essa l i r ich iama con 
u n belato le si avvic inano al l ' i s tante per quanto si d i l e t t i no a scorrazzare sulle vette 
che paiono inaccessibi l i a l la l o r o madre ado t t iva . Sebbene siano sensibi l iss imi alle 
carezze n o n si lasciano to rmen ta re e si r i v o l t a n o pe r f ino cont ro i l lo ro guardiano, 
s lanciando comicamente i nnanz i la testa colle b r e v i corna che l ' adornano. Come gli 
agnel l i si compiacciono nel sent i rs i gra t tare la testa i n mezzo alle corna, m a qualche 
vol ta r icompensano questi benef iz i con u n colpo d i testa assestato per ischerzo, ma 
p u r sempre abbastanza fo r t e . Co l l ' e t à d iventano sempre p i ù a r d i t i e v io l en t i . Non è i l 
caso d i scherzare neppure cogl i s tambecchi adolescenti ; g l i i n d i v i d u i adu l t i , quando 
sono i n f u r i a t i , a t ter rano l ' uomo p i ù robus to e possono f e r i r l o mor t a lmen te . 

Anche g l i s tambecchi presi vecchi si possono addomesticare fino ad u n certo punto. 
I l conte Wi lczek intese d i re da l lo stesso re V i t t o r i o Emanuele che, i m i t a n d o l'esempio 
degl i s tambecchi dei P i rene i , essi n o n to l le rano assolutamente d i essere p o r t a l i sulle 
spalle da u n u o m o robusto coi d o v u t i r i g u a r d i ; invece si adattano a stare i n piedi 
sopra una barel la , legati per bene e a l lora vengono t rasc ina t i con prudenza ne i paesi 
del la val le . Nel p r i m o caso m u o i o n o quasi sempre durante i l v iaggio , sulle spalle del
l ' uomo che l i p o r t a ; invece col l 'uso della bare l la per lo p i ù a r r i vano i n o t t i m o stato 
a l la l o ro destinazione. U n grosso maschio, t raspor ta to i n questo m o d o i n pianura, 
mezz 'ora dopo i l suo a r r i v o prendeva g i à i l pane dal le m a n i del padrone . 

N o n è facile al levare g l i i b r i d i p r o d o t t i da l l ' accoppiamento del lo stambecco colla 
capra domestica e lo d imos t rano i t en t a t iv i f a t t i a questo r i g u a r d o a Berna verso i l 
1825 . Da p r i n c i p i o , dice lo Schinz, g l i s tambecchi e i l o ro i b r i d i vennero collocat i sui 
bas t ioni della c i t t à dove prosperarono beniss imo grazie a l l ' o t t i m o cibo d i cu i erano 
sempre p r o v v e d u t i . Ma i g iovan i n o n t a rda rono ad i m i t a r e l 'esempio dei l o r o genitori 
d imen t i cando t u t t i i benef iz i r i c evu t i e man i fes t ando un ' ind i f f e renza assoluta pei loro 
gua rd i an i . U n i b r i d o maschio si compiaceva d i aggredire le sent inel le che passeggia
vano sui bas t ioni e si rese odioso per la sua s t r ao rd ina r i a cocciutaggine. Esso inter
ruppe p i ù d 'una vol ta g l i s tud i de l l ' a s t ronomo che l avorava nel la sua vedetta e gli 
s t r a p p ò la manica de l sop rab i to ; p i ù t a r d i g l i s a l t ò i l g r i l l o d i accompagnare i buoni 
borghes i nel le l o r o passeggiate lungo i bas t ion i e l i mise i n f u g a ; una vo l ta si a r r a m p i c ò 
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sui t e t t i del le case v i c ine r o m p e n d o le tegole d i cu i erano coper t i . T u t t o c iò diede 
or igine a m o l t e lagnanze che d e t e r m i n a r o n o le a u t o r i t à compe ten t i a t raspor tare i l 
maschio r i be l l e col le sue capre sopra una m o n t a g n a presso In t e r l aken . Le f e m m i n e 

salirono ne l l a par te p i ù elevata del la montagna ; invece i l maschio diede la preferenza 
alla zona ab i ta ta del m o n t e , lasciando i n dispar te i l c o n t o r n o dei ghiaccia i . Vis i tando 
le capanne dei m o n t a n a r i str inse una grande amic i z i a colle capre, i l che i r r i t ò a lquanto 
i pastori l o ro p a d r o n i e al la fine d ivenne cosi os t inato e i m p o r t u n o che nessuno r i u 
sciva p i ù a scacciarlo senza per ico lo d i r icevere una serie d i t r emende cornate. Faceva 
stramazzare a l suolo i l pastore che tentava d i r e sp inge r lo ; una vo l t a poco m a n c ò che 
non lo uccidesse, i l che sarebbe avvenu to d i cer to se la prudente pastorel la non fosse 
accorsa sol leci tamente i n suo a iu to a f f e r r ando , per una felice i sp i raz ione ed u n giusto 
istinto, i l t e r r i b i l e an ima le pe l p i z z o , che è par te sensibi l iss ima p r e s s o c h é sola 
vulnerabile del suo corpo . 

Questi ed a l t r i f a t t i c o n s i m i l i d e t e r m i n a r o n o u n nuovo a l lon tanamento d e l l ' i n s o p 
portabile stambecco. Quat t ro u o m i n i r o b u s t i ebbero l ' o r d i n e d i t r a spor ta r lo p iù l o n 
tano, sulle a l tu re del la va l le d i Saxeten. Quantunque legato con una grossa fune i l 
briccone g e t t ò a t e r r a la sua v igorosa scorta. A l l o r a la d i rez ione de l l ' impresa venne 
affidata ad u n a rd i to cacciatore d i camosci , i l quale n o n ebbe poco da fare p e r c h è la 
cattiva bestia mos t r ava d i n o n conoscere neppure d i n o m e c iò che fosse la r i c o n o 
scenza. Una v o l t a i l cacciatore dovet te lo t ta re per un 'o r a col lo stambecco i b r i d o , i l 
quale non voleva r i n u n z i a r e al desider io d i p rec ip i t a r lo nell 'abisso sottostante, d a l 
l'erta parete d i roccie che cos t i tu iva i l campo della lo t ta . Tu t t av ia queste imprese 
cavalleresche n o n erano le sole colpe del lo s tambecco: esso era d iven ta to anche là i l 
terrore dei pas tor i p e r c h è scendeva con t inuamente presso le l o ro capanne onde aggre
dirne senz'al tro i p r o p r i e t a r i . I n capo a qualche t empo a b b a n d o n ò vo lon t a r i amen te la 
sua elevata d i m o r a per discendere ne l la va l le . I l robus to cacciatore d i camosci che 
ne aveva assunta la gua rd ia r i u s c ì a r i c o n d u r v e l o senza t roppa d i f f ico l tà ; m a , p r i m a 
ch'egli fosse r i t o r n a t o a l paese, lo stambecco v i era g i à ridisceso e andava scassinando 
colle corna poderose le por te del le stalle ove fiutava le capre ; si a c c o p p i ò con queste 
e inseguì le pastorel le spaventate p e r f i n o i n cucina o nelle cant ine. Si sperava, che, 
passato i l pe r iodo deg l i a m o r i , l a feroce bestia sarebbe r i t o r n a t a al le sue p r i m i e r e 
compagne, le q u a l i , du ran te quel le v iolenze, pascolavano i n pace sulle vette p i ù a l t e ; 
invece, poch i g i o r n i dopo che f u ca t tura to e r i c o n d o t t o sul le sue vet te , i l br iccone 
comparve i m p r o v v i s a m e n t e a W i l d e r s w y l inseguendo u n branco d i capre che si p r e 
cipitarono cor rendo ne l v i l l a g g i o . Grazie a l la sua robustezza o r i g i n a r i a , veramente 
indomabile, accoppiandosi col le capre domest iche a lp ine , i l nos t ro maschio aveva g i à 
dato luogo ad una numerosa p rogen i tu r a a cu i aveva pure trasmesso g ran par te delle 
sue v i r t ù . I suo i d iscendent i andavano pazzi delle g r a n d i a l t i t u d i n i , s i a r r ampicavano 
sulle vette p i ù al te , i n v i t a v a n o le t r a n q u i l l e e costumate capre domest iche a segui r l i 
nelle l o ro a rd i t e escurs ioni e finivano per t r a s f o r m a r e i l l o r o lat te i n veleno. I m o n 
tanari t o r n a r o n o a lagnars i e a l lo ra i l t e r r i b i l e i b r i d o venne traslocato u n ' a l t r a vo l t a 
sull 'Alpe d i Gr imse l dove t o r n ò a sfogare ne l m o d o p i ù v io len to le sue sfrenate pas
sioni; pareva i m p a z z i t o : si azzuffava con t u t t i i cani , anche i p i ù grossi , assestando 
loro t e r r i b i l i cornate sul la testa; si appostava sul sent iero bat tu to dai m o n t a n a r i m i n a c 
ciando d i p r e c i p i t a r l i nel l 'abisso e spargendo i l t e r ro re dapper tu t to . Giunte le cose a 
questo p u n t o , le a u t o r i t à dovet te ro decretare la m o r t e del t r emendo spauracchio della 
montagna. Una delle f e m m i n e i b r i d e che aveva d iv iso fedelmente con esso per m o l t o 
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tempo le vicende della sorte c o n t i n u ò ad essere buona e mansueta fino al la sua mor te ; 
invece i discendenti o r i g i n a t i da l maschio i b r i d o colle capre domestiche, col proce
dere d e l l ' e t à , d iventarono ferociss imi . Quando erano g iovan i ra l legravano i pastori coi 
l o ro sal t i a r d i t i s s i m i ; invecchiando si resero moles t i i n v a r i m o d i e f u r o n o t u t t i uccisi. 
Così ebbe fine i l tenta t ivo fa t to a Berna per al levare lo stambecco, senza che si potesse 
raggiungere lo scopo desiderato ». 

A n d ò pure f a l l i t o u n a l t ro tenta t ivo fa t to al medesimo scopo nel le H ò l l e n g e b i r g e 
( A l t a Aus t r i a ) . Fondandos i sulle r e laz ion i u f f i c i a l i ch 'egl i c o n s u l t ò appositamente, i l 
Pauli tschke r i fer isce quanto segue: « Nel 1867 vennero sparsi i n quei m o n t i 20 i b r i d i ; 
co l l ' andar del t empo la l o r o schiera si ridusse ad una f e m m i n a che venne uccisa e a 
qua t t ro a l t r i i n d i v i d u i che f u r o n o vedu t i vagare nelle s o l i t u d i n i dei m o n t i ; nessuno 
seppe m a i c iò che fosse avvenuto degl i a l t r i . Pare che a t tua lmente n o n ve ne sia 
p iù neppure uno i n tu t te le montagne d e l l ' I n f e r n o , p o i c h é da m o l t i ann i nessuno 
ebbe la f o r t u n a d i incon t ra rne u n solo i n d i v i d u o . F u r o n o invece assai p i ù for tunat i 
i t en ta t iv i f a t t i per accl imare lo stambecco nelle T à n n e n g e b i r g e (Sal isburgo) dove i l 
p r inc ipe d i Pless in t rodusse , ne l 1 8 7 6 , 20 s tambecchi , p roven ien t i dal la Savoia ». 
« L o stambecco » , scrive l ' a r c i d u c a R o d o l f o , i l de fun to p r inc ipe eredi tar io del 
t r o n o aus t ro-ungar ico , prosperava ancora beniss imo nelle T à n n e n g e b i r g e verso la 
fine del Medio Evo, m a v i era stato i n t r o d o t t o a r t i f i c i a lmen te dal la val le d i Zi l le r ; 
i n questi u l t i m i t e m p i esso venne i m p o r t a t o nuovamente nelle T à n n e n g e b i r g e dai 
m o n t i del P iemonte e pare che, dopo m o l t i s fo rz i , l ' avveni re d i questo splendido 
a n i m a l e , cosi adatto a v ivere nel le i m p o n e n t i so l i t ud in i de i m o n t i , sia ormai 
assicurato » . 

Nei primi giorni di novembre dell'anno 1856, durante il mio soggiorno nella 
Spagna mer id iona le , impre s i un'ascensione nel la Sierra Nevada col proposi to d i cac
ciare lo stambecco. Ero accompagnato da m i o f r a t e l l o R ina ldo e da u n nost ro comune 
a m i c o ; avevamo per guida u n cacciatore indigeno m o l t o esperto. Per vero dire la 
stagione p rop iz i a al la caccia corr isponde ai mes i d i l u g l i o e d i agosto ; t en tammo la 
fo r tuna i n novembre , m a le bufere d i neve e i l f r eddo intenso ci costrinsero a tornare 
ind ie t ro . P i ù t a r d i m i o f r a t e l lo p o t è compiere con b u o n esito la caccia desiderata nella 
parte centrale del la Spagna, co l l ' a iu to del la popolazione d i u n v i l l agg io situato ai 
p ied i del la Sierra de Gredos a cu i , ne l la sua q u a l i t à d i medico , egli aveva prestato 
m o l t i se rv iz i . P rovvedu to d i t u t t o l ' a rmamen to necessario a l la caccia e dotato d i uno 
sp i r i to d i osservazione assai considerevole, m i o f ra t e l lo r i u s c ì ad uccidere m o l t i stam
becchi dei Pi renei e ad osservarne cosi bene da l vero le a b i t u d i n i e la v i t a , che i rag
guagl i da l u i r i f e r i t i c i o f f r o n o u n quadro comple to de i cos tumi d i questa specie e in 
par t icolare arr icchiscono d i m o l t o le cogniz ion i dei na tu r a l i s t i i n t o r n o al la v i t a libera 
degl i s tambecchi i n generale. Per conto m i o n o n faccio a l t ro che r i f e r i r e le osserva
z i o n i d i m i o f r a t e l lo descrivendo per la p r i m a vo l t a i n m o d o conveniente l'aspetto e 
la v i t a d i questo be l l i ss imo an imale selvatico. 

L o S T A M B E C C O D E I P I R E N E I O S T A M B E C C O D I M O N T A G N A ( i n l ingua spagnuola 

C A B R A M O N T E S ) ( C A P R A P Y R E N A I C A , C. hispanica, Ibex o Aegoceros pyrenaicus o 
Mspanicus), quando è adul to acquista la mo le del lo stambecco delle A l p i , ma se ne 
d is t ingue i n m o d o essenziale nel la f o r m a e ne l la s t r u t t u r a delle corna . I l maschio 
adul to è lungo m . 1,45-1,60, d i cu i 12 c m . spettano al la coda senza c i u f f o ; l'altezza 
misura ta dal la spalla è d i 75 c m . e d i 78 c m . que l la misu ra t a da l la regione sacrale; la 
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f e m m i n a acquista t u t t ' a l p i ù i t r e q u a r t i del la lunghezza suddet ta ; i n med ia è 10 cen
t i m e t r i meno a l ta de l maschio . Le corna d i questo, a l la radice , sono c o s ì r avv ic ina te 
che lasciano l i b e r o a n t e r i o r m e n t e uno spazio d i 4 c m . al p i ù e pos te r io rmen te sono 
appena divise da l lo spazio d i 1 c m . ; d a p p r i n c i p i o s ' innalzano d i r i t t e , p o i si vo lgono 
leggiermente a l l ' i n f u o r i ; a pa r t i r e da l p r i m o terzo del la l o r o lunghezza s ' incurvano 
alquanto a l l ' i n f u o r i ; q u i n d i , volgendosi a l i r a , piegano a l l ' i n d i e t r o a l lontanandos i l ' uno 
dal l ' a l t ro per raggiungere la l o r o distanza mass ima a l p r i n c i p i o d e l l ' u l t i m o terzo della 
lunghezza tota le ; poscia t o rnano a volgere le pun te una verso l ' a l t r a e s ' innalzano 
ancora u n poch ino . L a l o r o sezione trasversale ha quasi sempre la f o r m a d i una pera , 
po iché , vedute o b l i q u a m e n t e d i p rospe t to , le corna sembrano a r ro tonda te e ne l la 
parte opposta compresse per m o d o da f o r m a r e quasi uno spigolo acuto; o l t re a l m a r 
gine posteriore, apparentemente foggia to a cresta, che r i su l t a da l l ' a rco leggiermente 
appiatti to nel la parte an te r io re e pos ter iore , le corna presentano ancora un a l t ro s p i 
golo, i l quale nasce sul la f r o n t e , si volge verso la pun ta come l ' a l t r o e scorre lungo 
tutto i l corno ad una distanza che d iminu i sce grada tamente ; si volge ins ieme al corno 
stesso per m o d o che ne l p r i m o terzo del la lunghezza del corno è r i v o l t a al lo innanz i : 
e ne l l ' u l t imo terzo al lo i n f u o r i , m e n t r e lo spigolo poster iore p i ù spiccato e p i ù aguzzo 
continua a vo lgers i sempre p i ù a l lo i n n a n z i e i n a l to . G l i sp igo l i vanno perdendosi 
gradatamente verso l ' e s t r e m i t à delle corna e i l corno appare tondeggiante, sebbene v i 
si osservi ancora la tendenza a f o r m a r e al la radice u n t r i ango lo a r ro tonda to . G l i ane l l i 
r isul tanti dal la cresciuta annua si r iconoscono ch ia ramente i n f o r m a d i tante spor 
genze t rasversal i , le q u a l i p e r ò n o n f o r m a n o quel la serie graduata d i creste che dis t ingue 
le corna del lo stambecco del le A l p i . Gol procedere degl i ann i le corna del maschio 
crescono a lquanto d i lunghezza e d i grossezza ; invece quel le del la f e m m i n a adul ta 
vanno soggette a poche m o d i f i c a z i o n i ; sono lunghe circa 15 c m . e grosse come quel le 
della nostra capra domest ica , sempl icemente incurva te al lo i nd ie t ro , coperte d i spor 
genze strette e fìtte ne i due p r i m i t e r z i del la l o r o lunghezza. « Posseggo », m i scr ive 
mio f ra te l lo , « le corna d i u n maschio stambecco dei P i r e n e i : la l o ro lunghezza misura 
76 cm. ; al la radice hanno una c i rconferenza d i 22 c m . e t u t t av i a presentano sol tanto 
undici ane l l i d i c resc iu ta ; m i s u r a n d o la l o r o i n c u r v a t u r a m i sono conv in to che col 
tempo avrebbero po tu to raggiungere la lunghezza d i m . 1 ». 

I l pelame del lo stambecco dei P i rene i è m o l t o fitto n e l l ' i n v e r n o e assai p i ù scarso 
nell'estate, c amb ia d i na tu r a e d i colore secondo la stagione, l ' e t à e i l sesso d e l l ' a n i 
male, e, come accade i n t u t t i g l i a n i m a l i p r o p r i delle r eg ion i rocciose, anche secondo 
i luoghi i n cu i esso ha s t ab i l i t o la sua d i m o r a . La m u t a dei pe l i si compie ne l mese 
di maggio e a l l o r a , caduto i l fìtto pe lame lanoso che si stacca a fiocchi e a ciocche, 
incominciano a crescere i pe l i setolosi ugua lmen te c o l o r i t i da l la radice a l l ' e s t r e m i t à ; 
alla fine d i agosto quest i pe l i sono g ià l u n g h i 2 c m . Invece la str iscia d i pe l i foggiata 
a cr in iera , che i n c o m i n c i a d ie t ro le corna e si p ro lunga fino alle p r i m e ver tebre d o r 
sal i , n o n va soggetta ad una m u t a p r o p r i a m e n t e de t t a ; lo stesso si p u ò d i re del la 
barba e de l fiocco t e r m i n a l e del la coda, i qua l i si r i n f i t t i s c o n o i n seguito ad una c re 
sciuta parzia le dei p e l i . P e r c i ò tan to la c r in i e r a quanto la barba e i l fiocco della coda 
hanno press'a poco la stessa lunghezza i n t u t t o l ' a n n o ; la c r in ie ra è lunga da 8 a 
9 c m . , I a b a r b a 9 c m . e i l fiocco del la coda 12 c m . : t u t t i e t re sono assai meno fitti d'estate 
che n o n d ' i n v e r n o . Nel la p r i m a v e r a i n o l t r a t a i l colore p r edominan t e de l l ' an imale è 
un bel b r u n o - c h i a r o f r a m m i s t o d i nero che si oscura a lquanto sul dorso del naso, 

sulla f r o n t e e s u l l ' o c c i p i t e ; sono n e r e : una macchia t r i angola re d i cu i i l ver t ice è 
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r i v o l t o verso i l dorso, una str iscia che scorre sui fianchi e d iv ide la par te superiore 
del corpo dalla par te i n f e r i o r e e la par te an ter iore delle zampe ; i l l abbro superiore è 
g r ig io -ch ia ro come le guancie, i l a t i del col lo e la par te i n t e rna delle coscie; le altre 
p a r t i i n f e r i o r i del corpo sono bianche. Verso la fine de l l ' au tunno incominc i a a crescere 
la breve lanet ta , m o r b i d a e fitta, d i color g r ig io -b i anch icc io , men t r e i fitti pe l i seto
los i , che n e l l ' i n v e r n o hanno acquistato la lunghezza d i 3 o 4 c m . , cambiano d i colore: 
questi pe l i sono m o l t o fitti, g r i g i o - c h i a r i a l la radice e p i ù scur i negl i u l t i m i due terzi 
della l o ro lunghezza. Ne l l ' ab i to inverna le comple to p r edominano i l b runo-ner icc io ed 
i l g r i g io , i l p r i m o sul dorso del naso, sul la f r o n t e e nel la parte an te r io re del collo, 
l ' a l t r o f r a l 'occhio e l 'o recchio , sulle a r t i co l az ion i masce l la r i , sui l a t i del col lo fino alle 
omopla te e sui fianchi fin verso i l mezzo delle coscie p o s t e r i o r i ; t u t t a v i a tu t te queste 
p a r t i sono anch'esse screziate d i nero o d i b r u n o - n e r o , p e r c h è m o l t i pe l i setolosi ter
m i n a n o i n punte nere . I v a r i c o l o r i del man te l l o sono d e l i m i t a t i nel m o d o seguente: 
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i l dorso de l naso è nero fino al l a b b r o super iore e sono pu re n e r i : l a f r o n t e , la 
mascella i n f e r i o r e , la barba , t u t t a la par te an te r io re de l co l lo , i l pe t to , i l a t i de l ven t re , 

l 'occipite, la pa r t e poster iore del co l lo e i l d o r s o ; la par te an t e r io re del le zampe è 
nera come i l carbone fino ag l i z o c c o l i ; su l l 'occ ip i te i n c o m i n c i a una str iscia ner i ss ima, 
la quale, t an to nell 'estate quan to n e l l ' i n v e r n o , c o m p r e n d e una c r i n i e r a d 'ugual colore 
e scorre i n l i nea re t ta lungo la sp ina dorsale p r o l u n g a n d o s i fino a l l ' e s t r e m i t à del la 
coda; da questa s t r i sc ia nera, la rga 3 - 4 c m . , si d i r a m a u n ' a l t r a s tr iscia trasversale, 
nerissima, che par te dal le omopla te , si estende fino a l le zampe a n t e r i o r i e f o r m a col la 

p r ima una croce d i s t i n t a ; i l l a b b r o super io re è g r i g i o - c h i a r o ; lo stesso si p u ò d i r e 
delle guancie pa r t endo dal la pa lpebra super io re e g iungendo fino a l l ' a n g o l o delle 
mascelle; anche i fianchi sono g r i g i o - c h i a r i a cominc ia re dal le o m o p l a t e ; è invece 
bruno-nera una s t r iscia che comprende i fianchi i n f e r i o r m e n t e e pos te r io rmente ; le 

coscie degli a r t i pos t e r io r i sono b r u n o - n e r e , screziate d i g r i g i o ; finalmente è b ianch i s 
sima una str iscia larga 3 c m . che i n c o m i n c i a sul lo s terno, si a l larga sul ven t re e l o 
ricopre ins ieme al la par te i n t e r n a del le coscie pos te r io r i ; è pure bianco i l p r o l u n g a 
mento d i questa str iscia che o r l a i due l a t i del la coda nera e ne rende screziato d i 
bianco i l lungo c iu l fo t e r m i n a l e . 

I l colore del la f e m m i n a n o n è m o l t o v a r i a b i l e ; ad ogn i m o d o nell 'estate è sempre 
più chiaro e p i ù scuro n e l l ' i n v e r n o . Ne l m a n t e l l o del la f e m m i n a p r e d o m i n a i l cosi -
detto colore d i cap r io lo , vale a d i r e u n be l b r u n o - c h i a r o ; le p a r t i an t e r io r i delle zampe 
sono nere dal le a r t i co l az ion i delle calcagna fino agli zocco l i ; le l o r o p a r t i pos te r io r i 
sono pure nere, m a screziate d i g r i g i o . L u n g o lo s terno scorre una piccola striscia 
nera larga 3 c m . e l unga 6 c m . I p i cc in i rassomigl iano alla m a d r e ; tu t t av ia la l o r o 
tinta fondamenta le n o n è b r u n o - c h i a r a , m a bruno-cas tagno ; le zampe sono b r u n o - n e r e . 

Lo Schimper credet te o p p o r t u n o d i d i s t inguere dal la specie descri t ta o r o ra l o 
stambecco p r o p r i o del le mon tagne che s ' innalzano nel la parte m e r i d i o n a l e ed o r i e n 
tale della Spagna e lo c h i a m ò C A P R A R T S P A N I C A ; ma i ca ra t t e r i d i queste due f o r m e 
sono p r e s s o c h é ugua l i , per cu i n o n m i pare conveniente d i conservare tale d i s t i n 
zione. Gl i s tambecchi de l la Sierra de Gredos, del la Serrania de Ronda e della Sierra 
Nevada ne l l 'Anda lus i a hanno precisamente le medes ime corna del lo stambecco dei 
Pirenei, m a i n generale sono u n po ' p i ù p iccol i e p i ù ch i a r i e i l c ampo nero è meno esteso 
di quello de l lo s tambecco dei P i r ene i . L o stesso si p u ò d i r e r i g u a r d o ag l i s tambecchi 
della Sierra de Segura nel la Murc i a , del la Sierra de Cuenca e del mon te Carroche nella 
Valencia, per cu i m i credo autor izza to a r i u n i r e i n una sola specie le due f o r m e d i 

stambecchi che ab i tano i m o n t i del la Spagna. 
Conformemente a questa classificazione, l 'area abi ta ta da l lo stambecco dei P i renei 

si estende da l la costa de l go l fo d i Biscaglia fino al m a r Medi ter raneo e dai Pi renei fino 
alla Serrania de Ronda . Ol t re a l le montagne suddette esso abi ta pure la Sierra Morena, 
i mont i d i To ledo , i P i rene i e tu t te le catene p iù alte del la Spagna set tentr ionale e cen
trale; abbonda i n m o d o par t i co la re ne l la S ier ra de Gredos e invece pare che m a n c h i 
affatto sul la costa cantabr ica . « L a Sier ra de Gredos », scr ive m i o f ra te l lo , « è cost i tui ta 
dalle a l ture p i ù cons iderevol i del la Cord i l l e ra Carpeto; i l picco p i ù al to d i questa lunga 
catena d i m o n t i è P A l m a n z o r ( 2 6 5 0 m . ) e f o r m a coi suoi d i n t o r n i i l soggiorno p r e d i 
letto del nos t ro s tambecco. P u ò dars i che n e l l ' i n v e r n o esso discenda u n po ' p i ù i n 
basso, sul versante m e r i d i o n a l e de l la mon tagna , verso l 'Es t remadura ; ma nell 'estate 
abita i l c o n t o r n o d e l l ' A l m a n z o r v i v e n d o i n b ranch i numeros i compos t i d i maschi 

adulli e vecch i che si possono osservare comodamente . 

14. — BREHM, Animali. Voi. I I I . 
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« I due sessi v ivono separati durante la maggior par te de l l ' anno : quando si avvi
c ina i l per iodo degli a m o r i i maschi si uniscono alle f e m m i n e colle qua l i f o r m a n o dei 
b ranch i numeros i ss imi che spesso contengono da 100 a 150 i n d i v i d u i ; io stesso ebbi 
occasione d i contare 135 maschi . È probabi le che t a l i schiere comprendano quasi 
t u t t i i maschi v i v e n t i nella Sierra de Gredos; tu t t av ia i n una delle m i e caccie mi 
accadde d i vedere r i u n i t e i n u n branco 74 f e m m i n e , le qua l i i n generale sono sparse 
per la montagna , i n b r anch i assai p i ù p icco l i . I maschi a d u l t i , insens ib i l i al freddo e 
alla neve, abi tano le p a r t i p i ù alte del m o n t e ; invece ne l l ' au tunno i n o l t r a t o le fem
m i n e scendono sulle falde esposte a m e z z o d ì ; durante i r i g o r i de l l ' i nve rno si avvici
nano pe r f i no a i v i l l agg i . I b ranch i e le schiere sono sempre compos t i degl i individui 
p iù vecchi e p i ù robus t i e per conseguenza anche più esperti . Lo stambecco dei Pirenei 
risale le d i rupa te pare t i dei m o n t i con passo misura to e ne percorre le creste colla 
massima prudenza, f iu tando cont inuamente l ' a r ia e aguzzando g l i occhi e g l i orecchi. 
I l capo del la schiera la precede sempre d i 10 o 12 passi, po i si f e r m a aspettando i 
compagn i e to rna a met te rs i i n m o t o appena que l l i g l i sono v i c i n i . Mentre pascola la 
schiera cos t i tu i ta d i sole f e m m i n e la v ig i lanza comune è aff idata a qualche compagna 
p iù esperta che sorveglia l ' i n t i e r o branco. Se una delle sentinelle osserva qualche cosa 
d i sospetto, se f iu ta ne l l ' a r i a la v ic inanza d i u n nemico manda u n f ischio speciale e si 
p rec ip i ta verso la val le sot tostante; le sue compagne la seguono al t r o t t o o al galoppo 
secondo la g r a v i t à del penco lo . Ma i n breve la schiera i n t e r r o m p e la fuga per esami
nare con maggior attenzione la causa dei suoi t i m o r i . Se questi t i m o r i erano prodotti 
dal la presenza d i u n u o m o i l branco r i p r ende con nuova lena la fuga in terrot ta e 
spesso cont inua a correre per u n ' o r a ; a l l o r c h é invece l 'oggetto dello spavento gene
rale è u n l upo o u n cane lo stambecco dei P i renei si a r r amp ica semplicemente sopra 
una parete scoscesa e si f e r m a nei l uogh i inaccessibil i ai suoi n e m i c i . Pare impossibile 
che lo stambecco dei Pi renei possa a r r ampica r s i sulle pare t i quasi ver t ica l i dei monti, 
dove i n apparenza non t r o v a i l p iù l ieve pun to d ' appoggio ; eppure esso non si arram
pica sol tanto con grande leggerezza, m a anche con una v e l o c i t à sorprendente. Gli 
i n d i v i d u i g iovan i ss imi sono i n grado d i seguire le m a d r i i n queste d i f f i c i l i ascensioni 
e si attaccano seco lo ro alle roccie coi l o ro p icco l i zoccoli dai m a r g i n i acuti . 

« Quando la schiera crede d i essere s icura da qua lunque aggressione si adagia in 
parte sulle roccie colle gambe allungate per r iposars i e per r u m i n a r e ; 2 o 3 femmine 
cont inuano a fare la guardia , men t re g l i a l t r i i n d i v i d u i che la costi tuiscono assaporano 
le punte delle erbe alpine e i g e r m o g l i succulenti delle p iant ice l le che allignano in 
quel le fresche r e g i o n i ; i fiori della ginestra nana (Spartium scoparnim e Spartium 
horridum) hanno u n grande va lore per lo stambecco dei Pi renei che ne è somma
mente gh io t to . A l l o r c h é i l sole è m o l t o cocente, i l branco si r iposa a l l ' ombra di 
qualche roccia sporgente, oppure ent ra nel le grot te n a t u r a l i delle roccie, senza però 
d iment ica re d i a f f idare la v ig i lanza comune a qualche f e m m i n a esperta. I maschi 
sono sempre assai meno p ruden t i delle f e m m i n e . G l i i n d i v i d u i m o l t o vecchi r iman
gono spesso d ie t ro i l branco e si lasciano avvic inare fac i lmente d a l l ' u o m o purché 
c a m m i n i i n una d i rez ione cont ra r ia a quel la del vento . I n quest i casi, invece d i fug
g i re a l p i ù presto, come fanno le f e m m i n e , balzano sopra una roccia p i ù al ta , guar
dano i l nemico per qualche m i n u t o ed o f f r o n o cos ì a l cacciatore u n pun to d i mira 
abbastanza s icuro . Io stesso uccisi v a r i maschi i n questo m o d o . I maschi separati 
dal la schiera a cui appar tenevano perdono i n g ran par te la l o r o innata prudenza. 

Un grosso stambecco dei P i rene i , preso d i m i r a da uno dei n o s t r i t i r a t o r i , camminava 
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t r anqu i l l amen te accanto a l u i : i l colpo a n d ò f a l l i t o due vo l t e e a l l o r a l ' a n i m a l e f u g g ì 
di corsa per c i rca 100 passi, p o i r ip rese la sua anda tu ra o r d i n a r i a ; q u i n d i , passando 
dinanzi a l la p iccola g ro t t a i n cu i s tavo nascosto, m i g u a r d ò senza ch ' i o sospettassi la 
sua presenza e dopo u n qua r to d 'o ra r iprese a c a m m i n a r e . Così a lmeno m i r accon
tarono i m i e i c o m p a g n i d i caccia, con m i o grande d ispe t to . 

« L o stambecco de i P i rene i n o n ha paura deg l i a n i m a l i i n n o c u i , m a n o n si a f f e 
ziona neppure a nessuno d i essi. Tu t t av i a , ne l cuor dell 'estate, p u ò accadere qualche 
volta che le schiere del le capre domest iche appa r t enen t i a i con t ad in i dei v i l l a g g i 

sottostanti, recandosi ne l l ' a l t a mon tagna , siano accolte a m i c h e v o l m e n t e dag l i s t a m 
becchi che p e r m e t t o n o l o r o d i pascolare i n comune sulle roccie . 

« I l pe r iodo degl i a m o r i i n c o m i n c i a a l p r i n c i p i o d i n o v e m b r e . A l l o r a i masch i 
si uniscono alle f e m m i n e e lo t t ano a v icenda pel l o r o possesso, con grande d i v e r 
timento dei g i o v a n i che assistono a l lo spet tacolo. I due sessi t o rnano a separarsi ne l 
mese d i d icembre , sebbene i maschi g i o v a n i , n o n i n f e r i o r i a l l ' e t à d i u n anno e n o n 
superiori a quel la d i t r e a n n i , r i m a n g a n o ancora colle f e m m i n e per qualche t e m p o . 
Alla fine d i ap r i l e o al p r i n c i p i o d i maggio , c i oè 20-24- se t t imane dopo l ' accoppia
mento, la f e m m i n a par tor isce u n p i cc ino , i l quale, i n capo a poche ore accompagna 
la madre nel le sue passeggiate i n montagna , ed è accudi to da questa col la mass ima 
tenerezza. Le f e m m i n e che hanno p a r t o r i t o da poco si s tabi l iscono sol tanto sul 
versante mer id iona l e del la m o n t a g n a , sulle pare t i p i ù soleggiate, scegliendo a p r e 
ferenza i dec l iv i cope r t i d i g ines t ra dove passano la magg io r par te del la p r i m a v e r a 
e i l p r inc ip io dell 'estate. I p i c c i n i spaventat i si r i coverano presso la m a d r e ; se n o n 
riescono a ragg iunger la si nascondono sotto u n cespuglio p i ù fitto, d i e t ro u n masso 
di roccie, nelle fessure del le medes ime, ecc. e v i aspettano i l r i t o r n o della madre . 
Le f emmine n o n a t t raversano v o l o n t i e r i i c a m p i d i neve e l i scansano col la mass ima 
cura quando sono accompagnate da i p i c c i n i . 

« Anche lo stambecco dei P i rene i è d i m i n u i t o i n m o d o assai considerevole nel la 
Sierra de Gredos i n quest i u l t i m i 25 a n n i e i n f a t t i dev'essere cos ì , p o i c h é g l i Spagnuol i 
lo perseguitano i n o g n i s tagione; s iccome p o i t u t t i i pas tor i d i quel le montagne por
tano i l fuc i le si d i l e t t ano ne l dar caccia a l lo stambecco d i g i o r n o e d i not te , duran te 
i l loro lungo sogg io rno ne l l ' a l t a m o n t a g n a , che du ra parecchi mes i . Quando fosse 
proibito d i uccidere le f e m m i n e ne i mes i de l la p r i m a v e r a , lo stambecco dei P i renei 
non tarderebbe a m o l t i p l i c a r s i , p e r c h è a l l ' i n f u o r i d e l l ' u o m o esso n o n ha m o l t i a l t r i 
nemici. L ' a v o l t o i o degl i agne l l i , l ' aqu i l a reale e l ' aqu i l a i m p e r i a l e possono g h e r m i r e 
qualche vo l t a u n p icc ino , m a non aggrediscono m a i g l i i n d i v i d u i a d u l t i . Così m i accer
tarono t u t t i i pas to r i i n t e r r o g a t i i n p ropos i to . I l lupo p u ò arrecare qualche danno 
alle schiere deg l i s tambecchi ; m a c iò accade sol tanto d ' i nve rno quando esse scen
dono verso la va l le , p o i c h é i l b r iccone n o n si reca m a i ne l l ' a l t a montagna e si c o n 
tenta d i so rp render le qualche v o l t a i n mezzo al la neve, a qualche distanza dalle 
roccie su cu i sogl iono r i c o v e r a r s i ; i n quest i casi i p o v e r i s tambecchi i m p a u r i t i e 

spossati da l la fa t ica d iven tano t a l v o l t a sua preda. 
« I l cacciatore spagnuolo uccide a preferenza lo stambecco dei P i renei colla caccia 

all'agguato. I n t r o d u s s i l 'uso del la caccia grande da leva nel la Sierra de Gredos e ne 
ottenni b u o n i r i s u l t a t i . Accompagna to da v a r i t i r a t o r i bene a r m a t i , occupo la cresta 
di una conca r inch iusa f r a i m o n t i , badando bene alla d i rez ione del v e n t o ; i n t an to 
gli u o m i n i i nca r i ca t i d ' incalzare g l i s tambecchi s i sono appostat i nei l uogh i o p p o r t u n i : 

colle lo ro acute g r i d a e colle p ie t re che lanc iano i n a r ia da tu t te le p a r t i essi cercano 
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d i eccitar la t r anqu i l l a selvaggina a c c i o c c h é si met ta i n m o v i m e n t o . T u t t i i passaggi 
sono chiusi per g l i s tambecchi , meno que l l i che conducono al la conca che no i t i ra
tor i sorvegl iamo d a l l ' a l t o : le povere bestie sono dunque costrette a veni re a noi. 
A poco a poco le creste c i rcostant i si popolano d i s tambecchi ; p r i m a d i t i r a re osser
v iamo spesso per un 'o ra i l contegno della nostra f u t u r a preda e questo è i l d iver t i 
mento pr inc ipa le d i tal caccia. I n generale la schiera circospetta degli stambecchi si 
avvic ina con mol ta lentezza al nascondiglio del t i r a to re , i l quale ha tempo d i mirare 
a suo bel l 'agio per uccidere la povera v i t t i m a , ignara del grave per icolo che la 
minaccia , con una scarica d i p a l l i n i nel cuore. Lo stambecco dev'essere colpito al 
cuore, p e r c h è a l t r i m e n t i riesce ad a l lontanars i e a l lora è i r revocab i lmente perduto 
pel cacciatore. I n generale, dopo la p r i m a fuc i la ta , i l branco non si muove , rimane 
t r a n q u i l l o a l suo posto come se nu l l a fosse accaduto e lascia a l cacciatore tutto il 
t empo d i r ip rendere la m i r a e di sparare una seconda fuc i la ta . 

« I cacciatori i nd igen i r icavano dal la caccia del lo stambecco un guadagno assai 
considerevole. Appena hanno ucciso lo stambecco, essi lo sventrano, ne riempiono 
la c a v i t à intest inale con erbe a romat iche , q u i n d i t raspor tano fat icosamente nella valle 
i l l o ro grave carico, percor rendo spesso delle strade assai per icolose; g i u n t i alla fat
to r i a p iù v ic ina caricano la preda sui m u l i . L a carne del lo stambecco dei Pirenei 
è m o l t o pregiata ed ha sempre u n prezzo e levat iss imo; la pelle e le corna dànno 
anch'esse u n buon guadagno. 

« La presa degl i s tambecchi v i v i dipende sempre dal caso. I cacciatori molto 
espert i si valgono del la neve alta per inseguire g l i s tambecchi dei Pirenei coll'aiuto 
dei cani . A l l o r a p u ò accadere che ca t tu r ino d ivers i s tambecchi v i v i . Ne l l ' i nverno scorso 
ne f u r o n o ca t tura t i sette appunto in una caccia d i tal sorta. Anche nell 'estate i mon
tanar i ins idiano g l i s tambecchi per i m p a d r o n i r s i degl i i n d i v i d u i p i ù b e l l i . Cosi, per 
esempio, una vo l ta m i accadde d i vedere un cacciatore, i l quale, senza lasciarsi scor
gere, si a v v i c i n ò ad una g ro t t a i n cui un grosso stambecco maschio aveva cercato un 
r ipa ro cont ro i l caldo eccessivo; g iun to d inanzi al la piccola aper tura della buca, invece 
d i uccidere lo stambecco, c e r c ò d i prender lo v i v o sbar randogl i i l passo. Ma non riusci 
nel suo in ten to , p o i c h é poco m a n c ò che lo stambecco, p ig l iando lo slancio per uscire 
dal la gro t ta , non lo precipitasse nell 'abisso. Da quan to pare è imposs ib i le tenere in 
s c h i a v i t ù g l i s tambecchi dei P i renei presi vecchi . I sette i n d i v i d u i sopra menzionali 
vennero t raspor ta t i nel v i l l agg io p i ù v i c i n o colle zampe legate. Cinque m o r i r o n o dopo 
due ore d i marc ia , i n seguito all 'angoscia e a l lo spavento da cui erano d o m i n a t i ; gli 
a l t r i due a r r i va rono v i v i a l v i l l agg io , ma pe r i rono miseramente nel la l o ro stalla in 
capo a poche ore ». 

* 
* * 

Le CAPRE PROPRIAMENTE DETTE (HIRCUS) sono un po' più piccole degli stam
becch i ; hanno corna p i ù o meno compresse; quel le dei maschi hanno degli spigoli 
e sono fo rn i t e d i sporgenze t rasversal i o d i r u g h e ; le corna delle f e m m i n e sono 
invece cerchiate o rugose. Del resto le capre rassomigl iano agl i s tambecchi per ogni 
r iguardo e non possono esserne separate, per cu i f o r m a n o u n sottogenere d i valore 
abbastanza dubb io . 

Anche la nostra C A P R A D O M E S T I C A d iv ide la sorte degli a l t r i a n i m a l i domestici: 
è ignota la specie da cui der iva . F ino ra n o n a b b i a m o che poch i ragguagl i insignif i 
cant i i n t o r n o alle capre selvatiche che abi tano l 'Asia e p e r c i ò n o n s iamo i n grado di 



Egagro 213 

stabi l i re n e m m e n o appross ima t ivamen te i l n u m e r o del le l o r o specie. M o l t i n a tu r a l i s t i 

credono che s i debba concedere a l lo E G A G R O l ' onore d i ave rc i a r r i c c h i t i d i u n an imale 
domestico c o s ì u t i l e . Per vero d i r e , questa specie concorda assai p i ù del le a l t re col la 
capra domest ica ne i ca ra t t e r i p r i n c i p a l i e ne d i f fer isce so l tanto nel la d i rez ione e nel la 
curvatura del le co rna . 

L'EGAGRO (CAPRA ^GAGRUS, Hircus e JEgoceros mgagrus, Capra bezoartica, 
JEgoceros pictus) è u n p o ' p i ù p iccolo de l lo stambecco d 'Europa , ma sempre assai 
più grosso del la nos t ra capra domest ica . I n Persia, dice i l B l a n f o r d , prende i l n o m e 
di B O Z - P A S A N G ; i masch i sono c h i a m a t i sempl icemente P A S A N G e le f e m m i n e Boz . 
La lunghezza de l maschio adu l to è d i c i rca m . 1,5; la coda è lunga 20 c m . , l 'altezza 
misurata dal la spalla è d i 95 c m . ; que l la m i su ra t a dal la g roppa è d i 97 c m . La f e m 
mina è assai p i ù piccola . I l co rpo è p iu t tos to a l lunga to , i l dorso f o r m a uno spigolo, i l 
collo è d i med ia lunghezza, la testa cor ta , i l muso ot tuso, la f r on t e larga, quasi d i r i t t a 
lungo i l dorso del naso, l 'occhio r e l a t ivamente grande e l 'orecchio p iu t tos to sv i luppa to ; 
le gambe sono r e l a t i vamen te alte e robus te , g l i zoccoli t e r m i n a n t i i n punte o t tuse; la 
coda è cor t i ss ima e coper ta d i pe l i l u n g h i e ve l los i . Le corna moLto g rand i sono c o m 
presse ai l a t i , presentano deg l i sp igo l i acut i t an to pos te r iormente quanto an te r io rmente , 
ma sono a r ro tonda te o arcuate nel la parte es terna; neg l i i n d i v i d u i g iovan i o l t repas
sano la lunghezza d i 4 0 c m . , neg l i a d u l t i a r r i v a n o spesso a quel la d i 80 c m . Partendo 
dalla radice, f o r m a n o u n arco m o l t o p r o n u n z i a t o , semplice ed u n i f o r m e m e n t e i n c u r 
vato allo i nd i e t ro i l quale descrive u n semic i rcolo nei maschi a d u l t i ; a l la base si 
accostano s t re t tamente , poscia s ' incurvano gradatamente a l l ' i n f u o r i t ino alla m e t à 
della lo ro lunghezza ; ma verso la pun ta to rnano ad incu rva r s i a l lo i nnanz i e al lo 
indentro per m o d o che a l l ' e s t r e m i t à sono p i ù v ic ine che n o n ne l mezzo dove la 
distanza che le d i v i d e va r i a f r a 3 0 e 4 0 c m . , m e n t r e al l 'apice sono separate da uno 
spazio d i 1 8 - 2 8 c m . I l co rno destro ha la pun ta leggiermente r i v o l t a a destra e i l 
sinistro a s in i s t ra . I n o d i o sporgenze t rasversal i del corno sono i n n u m e r o d i 10 o 12 
negli i n d i v i d u i a d u l t i . Le corna presentano i n o l t r e una grande q u a n t i t à d i rughe t r a 
sversali. I due sessi hanno u n pizzo assai f o l t o ; i l r i m a n e n t e del pelame si compone 
di una lanetta cor ta , d i med ia f inezza, e d i setole lunghe , r u v i d e e l iscie. I l man te l lo 
è gr ig io- ross icc io-chiaro o d i co lor g i a l l o -b run i cc io - rugg inoso ; si r i schiara a lquanto 
sui lati del co l lo e sul vent re , p e r c h è i n queste p a r t i quasi t u t t i i pe l i sono f o r n i t i d i 
punte bianche ; i l pet to è b r u n o - n e r o - c u p o come la par te i n f e r i o r e del co l lo ; i l ven t re 
è bianco e sono pure b ianche le p a r t i i n t e rne e pos t e r io r i delle coscie. Una striscia 
longitudinale b r u n o - n e r a , esattamente de l im i t a t a , che si assott igl ia da l lo innanz i a l lo 
indietro, scorre sul la l inea centrale del dorso e si p ro lunga f i n o al la coda, in t i e ramente 
nera. Die t ro le zampe a n t e r i o r i i n c o m i n c i a una s t r iscia d i ugual colore che d iv ide i n 
modo evident iss imo la par te super iore del corpo dal la par ie in fe r io re . Le zampe ante
r ior i sono b r u n o - n e r e an t e r i o rmen te e sui l a t i ; a l d i sopra del tarso sono fasciate d i 
bianco come le p o s t e r i o r i . La testa è gr ig io- ross icc ia ai l a t i e ne ro -b runa sulla f r o n t e ; 
il pelo d i n a n z i agli occhi , a l la radice del dorso del naso, nella ba rba che adorna i l 

mento e la gola è d i co lor b r u n o - n e r o ; le l abbra sono bianche. 
L 'area d i d i f fus ione del l 'egagro comprende una buona parte del l 'Asia occidentale 

e centrale. L 'egagro s ' incont ra ne l la par te mer id iona le del Caucaso, nel Tauro e i n 
quasi tu t te le a l t re montagne de l l 'As ia Minore e della Pers ia ; si estende a lquanto verso 
i l sud, a t t raversa l 'Afgan i s t an dove H u t t o n lo t r o v ò var ie vo l t e . Sterndale l o considera 
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pure come indigeno del Belucistan dove scende fin verso i l S ind . A. W a l t e r c i riferisce 
quanto segue i n t o r n o ad esso : « L'egagro abi ta tu t to i l Kope t -dagh fino al confine 
de l I 'Afganis tan e i g r u p p i mon tuos i dei Grand i Balcani . Dapper tu t to scende nelle val
late, in te rnandos i nelle gole profonde e spesso a r r i v a fino alle steppe del la pianura. 
Pare che, par tendo dai Balcani , non risalga m o l t o verso i l n o r d sui m o n t i che costeg
giano i l m a r Caspio. A d ogni modo manca in t i e ramente nel Kuba-dagh presso Krasno-
wodsk e n o n f u m a i veduto sulle a l ture della penisola d i Mangyschlak e nel contorno 
de l l 'Us t - j u r t . È pure nota la sua mancanza nel Turchestan, per cui si p u ò d i re che i 
Grandi Balcani f o r m a n o i l suo l i m i t e set tentr ionale e che senza dubb io esso giunse in 
Asia a t t raversando i l Kopet -dagh , i l K u r a n - d a g h e i Piccol i Balcani . Tanto i n questi 
come nel Kopet -dagh v ive i n b ranch i compost i d i 3 0 - 9 0 i n d i v i d u i ». A l l ' i n f u o r i di 
quest i l uogh i l 'egagro abi ta pure var ie isole del Medi terraneo e par t icolarmente quelle 
del m a r Egeo ; è p robabi le che popo l i le montagne p iù alte della penisola greca. Recenti 
osservazioni hanno d imos t ra to che esso cor r i sponde senza dubb io a l l ' an imale di cui 
par la Omero nel la descrizione del l ' i sola dei C ic lop i : 

abitata 
Da un'infinita nazion di capre 
Silvestri, onde la pace alcun non turba. 

A i t e m p i d i Belon , vale a d i re verso la m e t à del 4 6 ° secolo, era g ià nota la pre
senza d i una capra selvatica nel l ' i sola d i Candia (Cre ta) ; p i ù t a r d i sapemmo che la 
stessa capra o a lmeno una specie m o l t o af f ine abi tava ed abi ta t u t t o r a le isole Cicladi. 
Nel 4 8 4 4 i l conte Muti le r i f e r i va quanto segue: « L ' isola d i Jura che si t rova presso 
Scopelos a n o r d dell 'Eubea (Negroponte) è solamente abi tata da u n vecchio eremita, 
m a v i prospera una specie d i capra d i cu i , ma lg rado le promesse p i ù efficaci, non 
r iu sc i i a p rocacc ia rmi neppure u n corno . Queste capre sono cos ì cat t ive che aggredi
scono i cacciator i i m p r u d e n t i e l i p rec ip i tano nei v a l l o n i e nei p rec ip iz i dei m o n t i . Nel 
4839 una compagnia d i soldat i greci f u sbattuta sulle coste d i quest ' isola da una 
burrasca ; g l i a r d i t i g iovano t t i , a r m a t i delle l o ro baionet te uccisero i n poco tempo 
una ven t ina d i capre. La stessa capra s ' incontra pu re nel le montagne d i Oeta e nei 
m o n t i Ve l i ch i (Balcani) ». Dieci a n n i dopo E r h a r d r i fer isce d i aver osservato nuova
mente la presenza d i mo l t e capre selvatiche nel l ' i sola d i Candia e i n var ie altre isole 
poco discoste; nel mese d i maggio del 4 8 5 4 egl i r i u s c ì a procacciarsi una capra 
selvatica uccisa i n un ' i sole t ta rocciosa, piccola, ma a l t i ss ima e quasi inaccessibile, 
ch iamata Cremomelos o An t ime los . L ' ab i t o estivo d i u n maschio adu l to ch 'egli ebbe 
occasione d i esaminare n o n g l i parve corr i spondente al la descrizione dell 'egagro, per 
cu i credette o p p o r t u n o d i descrivere l ' an ima le i n discorso come una nuova specie di 
capra col nome d i JEgoceros pictus. P i ù t a r d i egl i p o t è confe rmare l ' o p p o r t u n i t à di 
questa classificazione: i n f a t t i nel la p r i m a v e r a de l l ' anno 4866 p a r a g o n ò col suo un 
maschio d i circa 3 mes i , p rovenien te da l l ' i so la d i Jura e r i conobbe i n esso u n bellis
s imo egagro; Io stesso accadde per quel lo che g l i f u manda to da Candia qualche 
t empo dopo. Ma i n seguito, m e r c è l ' i n t e rven to del Sandwi th , console inglese i n Candia, 
giunse a L o n d r a u n maschio v i v o , rappresentante la capra selvatica indigena d i quel
l ' i so la e a l lo ra i na tu ra l i s t i r i conobbero che tu t te le capre selvatiche del m a r Egeo 
appar tengono al la medes ima specie del l 'egagro per cu i ora ques t ' u l t imo è annoverato 
f r a g l i a n i m a l i p r o p r i de l l 'Europa . 

A d o g n i m o d o , i n quest i u l t i m i t e m p i i l Reichenow t o r n ò a d is t inguere l a specie 

p r o p r i a de l l ' i so la d i Jura col nome d i Capra dorcas, fondandos i sul l 'esame degli 
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Egagro (Capra aegagrus). 1 / 1 8 della grandezza naturale. 

individui t enu t i i n s c h i a v i t ù ne l G ia rd ino Zoologico d i B e r l i n o . È probab i le che questa 
forma sia so l tanto una capra domest ica r in se lva t i ch i t a e d ' a l t ronde rassomigl ia agl i 
ibr idi p rodo t t i da l suo accoppiamento col l 'egagro. Secondo E r h a r d , la cosidetta capra 
selvatica che s ' i ncon t ra sulle montagne del cont inente non avrebbe nu l l a che fare c o l 
l'egagro e non sarebbe a l t r o che i l camoscio. Invece si dice che m o l t i cacciatori 
inglesi s t a b i l i t i a C o r f ù pe r co r rono i n t u t t i i sensi le alte montagne de l l 'A lban ia per 
dar caccia a l le capre selvat iche, per cu i n o n sarebbe imposs ib i le che l 'egagro abitasse 
anche queste p a r t i d e l l 'Eu ropa , cos ì poco conosciute f i n o r a . 

E r h a r d r i fe r i sce m o l t i ragguagl i i m p o r t a n t i s s i m i i n t o r n o al la v i t a l ibera dell 'egagro, 
che p i ù t a r d i f u r o n o c o n f e r m a t i dal S a n d w i t h . La nost ra capra abi ta t u t to ra quasi 
tutte le m o n t a g n e del l ' i so la d i Candia, m a si t ra t t iene a preferenza sul monte Ida 
(m. 2 4 5 0 ) . I n generale f o r m a delle schiere composte d i 4 0 - 5 0 i n d i v i d u i , le q u a l i p e r ò , 
al p r i n c i p i o del pe r iodo degli a m o r i , c ioè verso la m e t à de l l ' au tunno , si d i v i d o n o i n 
branchi p i ù p i c c o l i , compos t i d i 6-8 i n d i v i d u i . P r i m a che i n c o m i n c i la p r i m a v e r a la 
femmina par tor i sce due e p i ù ra ramente t re p i cc in i , i qua l i fin dal p r i m o g io rno della 
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l o ro nascita si associano alla nuova schiera che si costituisce, Qualchevolta le f em
m i n e degl i egagri si accoppiano coi lo ro discendenti o coi l o ro a f f i n i addomesticat i e 
producono degl i i b r i d i , i qua l i , fede l i a i cos tumi del l o r o p rogeni to re selvatico, si sta
bi l iscono sulle alte vette del mon te Ida, l u n g i dal le d i m o r e umane . Si racconta che 
uno d i questi i b r i d i , d i sesso maschile , p i ù grosso d i t u t t i g l i a l t r i suoi a f f i n i , poco 
dopo i l 1850 , sa l ì sul monte Ida e visse a lungo i n quelle so l i t ud in i dove t u t t i i pastori 
lo conoscevano a cagione dei suoi pel i i ncanu t i t i dagli a n n i . G l i egagri sono ghiott i 
delle erbe secche e succulente ed hanno una grande predi lezione pei cespugli d i cap
pe r i . Nel l ' i sola d i An t ime los la nostra capra v iveva i n p iccol i b r a n c h i ; negli ann i sud
de t t i v i m e n ò sempre v i t a isolata ; m a la sua rap ida d i m i n u z i o n e n o n si deve attr ibuire 
tan to al la caccia fat ta da l l ' uomo quanto p iu t tos to al f a t to che le pecore portate al 
pascolo i n quel l ' i so la a lcun i ann i p r i m a le avevano comunica to una ma la t t i a che ne 
s c e m ò a lquanto le schiere. Siccome l ' i sola i n cui v i v o n o è assolutamente p r i v a d'alberi 
e d i cespugli , le capre debbono contentars i , dice E r h a r d , delle gemme d i tu t te le pian
ticelle spinose che a l l ignano nelle isole del m a r e delle Cicladi e sopratut to della 
ginestra , del la p i m p i n e l l a , de l sommaco, de l tamar isco , del t i m o , del lo scarsapepe 
(Satureja hortensis), ecc. 

Nella par te occidentale de l l 'Asia , dice i l Kotschy, dove l 'egagro abi ta tut ta l'alta 
montagna i n b r anch i spesso numeros i s s imi , n o n discende a l disot to d i 1500 m . e 
r isale nelle so l i t ud in i p i ù elevate scegliendo a preferenza le roccie nude circondate 
da i fiorellini g i a l l i delle umbe l le d i cu i si nu t r e . 1 cacciator i t u r c h i lo chiamano GEJICK 

e d à n n o a i vecchi maschi i l n o m e d i T Ò K E : essi accertano che l 'egagro ama le vette 
de i m o n t i come lo stambecco e si t ra t t i ene v o l o n t i e r i presso le nevi perpetue e in 
vic inanza dei ghiaccia i . Invece a l t r i cacciatori r i f e r i scono che a l l ' a lba g l i egagri escono 
da l bosco i n cu i hanno pernot ta to e si recano sulle a l tu re rocciose, pascolano sulle 
vette e sulle falde p i ù scoscese dei m o n t i , nel la v ic inanza i m m e d i a t a dei ghiacciai; 
verso sera r i t o r n a n o a l bosco sottostante. 

L 'egagro r i co rda m o l t o lo stambecco tanto ne l l ' i ndo le quan to ne i mov imen t i . 
Rapido e s icuro corre ne i passaggi p i ù d i f f ì c i l i ; guarda per delle ore i prec ipiz i più 
spaventosi senz 'ombra d i ve r t ig ine , r i t t o sul la sporgenza d i una rocc ia ; si arrampica 
a merav ig l ia e spicca i sal t i p i ù a r d i t i con una sicurezza inc red ib i l e . È s traordinaria
mente t i m i d o e t r o v a m o d o d i sfuggire alla magg io r par te dei pe r i co l i . È dotato di 
sensi finissimi : fiuta a distanze e n o r m i e percepisce i l p i ù l ieve f rusc io . Anche le sue 
p r o p r i e t à i n t e l l e t t ua l i cor r i spondono press'a poco a quel le del lo stambecco. 

Durante i l per iodo degl i a m o r i , che ha luogo i n n o v e m b r e , i maschi lo t tano acca
n i tamente f r a lo ro e lo d imos t r ano le in taccature d i cu i sono solcate le lo ro corna 
lungo i l marg ine an ter iore . I l par to si compie i n apr i le o i n magg io ; le f e m m i n e più 
g iovan i par tor i scono uno o due p i c c i n i ; quel le p i ù avanzate i n e t à ne d à n n o alla luce 
due e qualchevol ta anche t r e . I neonat i seguono i m m e d i a t a m e n t e la m a d r e ; al l 'e tà 
d i t re g i o r n i sono g i à i n grado d i percor rere i sen t ie r i p i ù per ico los i ; crescono rapi
damente e manifes tano u n grande amore pei t r a s tu l l i come tu t te le capre. 

Per i m p a d r o n i r s i dei g iovan i , dice i l Kotschy, g l i a r d i t i m o n t a n a r i del Tauro 
c i l i c io si recano nei v i l l agg i d i montagna , p r i m a che i n c o m i n c i i l raccol to del l 'orzo; 
salgono nel le so l i t ud in i p i ù elevate e vanno i n cerca del le f e m m i n e gestanti le quali 
sogl iono scegliere p r i m a de l par to u n g iac ig l io quasi inaccessibile a cu i r i tornano 
rego la rmente . T rova ta la capra e i l suo g iac ig l io , i m o n t a n a r i r i m a n g o n o nascosti nel 
l o ro cantuccio e osservano l ' an imale finché n o n abbia p a r t o r i t o . I l terzo g io rno dopo 
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i l pa r to cercano d i ca t tu ra re i l p icc ino met t endo i n fuga la m a d r e . Q u i n d i scendono 

al v i l l agg io col la preda acquistata onde a f f idare i l capre t to ad una capra domest ica 
sgravatasi da poco per la p r i m a v o l t a . G l i egagri v i v i sono sempre r a r i s s i m i ne i nos t r i 
G i a r d i n i zoo log ic i , sebbene i l t r a spor to degl i i n d i v i d u i assoggettati per t e m p o al la 

s c h i a v i t ù n o n present i g r a n d i d i f f i co l t à . 
Nella par te occidentale de l l 'As ia g l i egagri sono i n s i d i a t i da m o l t e fiere. L a lince 

pard ina e la pantera sono m o l t o pericolose per q u e l l i che ab i tano i l T a u r o ; la t ig re 
e i l leone ins id i ano g l i i n d i v i d u i a d u l t i nel le mon tagne del la Pers ia ; parecchie aqui le 
e fors 'anche l ' a v o l t o i o degli agne l l i f anno strage de i g i o v a n i . Duran t e l 'ascensione del 
Demavend ne l la par te se t tent r ionale de l la Persia, i l Kotschy f u t e s t imon io oculare d i 
una caccia p ra t i ca ta da l la t i g r e con t ro le f e m m i n e degl i egagri a cu i lo spavento aveva 
fatto perdere la t im idezza consueta inducendole a r i c o v e r a r s i sotto la tu te la de i m u l i 
della carovana che pascolavano nel le r a d u r e erbose. L o s t rano contegno del le capre 
non f u spiegato che p i ù t a r d i , quando u n o dei cacc ia tor i a v v e r t ì la presenza d i una 
tigre che spiava le povere bestie da u n a l t i p i ano ci rcostante , al la distanza d i circa 
500 passi. 

Un p reg iud iz io assai d i f fuso anche ogg i , sebbene smen t i to da m o l t o t empo , è la 
vera causa del l ' accani ta persecuzione d i cu i sono oggetto questi a l l eg r i figli del m o n t e 
in mol te r eg ion i de l l 'As ia . L o s tomaco delle f e m m i n e adul te cont iene p i ù spesso d i 
quello degl i a l t r i r u m i n a n t i le cosidette pal le d i bezoardo a cui vennero a t t r i b u i t e 
molte v i r t ù miracolose che inducono l ' u o m o ad uccidere mise ramente queste povere 
capre. F i n da i t e m p i p i ù a n t i c h i i p r i n c i p i si a r rogarono i l d i r i t t o d i i m p a d r o n i r s i del 
commercio de l bezoardo. Ma i l vecchio Bont ius sa g i à che quel le pa l lo t to le n o n hanno 
alcuna delle v i r t ù che vengono l o r o a t t r i b u i t e e i l R u m p h racconta che g l i I n d i a n i 
deridono g l i E u r o p e i che assicurano d i aver t r ova to bezoardi nel lo s tomaco del le 
capre selvatiche, p e r c h è per pa r t e l o r o essi p re tendono che i l f a rmaco r icercato p r o 
venga dal lo s tomaco del le sc imie ; è pu re no to che ven ivano adoperate tu t t e le p a l 
lottole d i bezoardo, n o n so l tan to quel le delle nostre capre, m a quel le ancora che si 
trovavano i n a l t r i r u m i n a n t i . A d o g n i m o d o questa panacea è t u t t o r a i n grande c re 
dito i n t u t t a l ' I n d i a e ne l la Persia e i l suo prezzo elevato induce g l i i n t r a p r e n d e n t i 
cacciatori a insegui re e ad uccidere g l i egagr i . 

Le v i r t ù a t t r i b u i t e al bezoardo sono comple tamente ignote nelle isole del la Grecia, 
nel Caucaso e nel T a u r o c i l i c io dove g l i i n d i g e n i perseguitano g l i egagri sol tanto a 
cagione della carne, del m a n t e l l o e del le corna . Nel le isole d i A n t i m e l o s e d i Candia 
la caccia è pra t ica ta un i camen te i n certe l o c a l i t à de t e rmina te , da poch i pas tor i , espert i 
del luogo, p o i c h é ancor oggi si possono a t t r i b u i r e a l l ' i so la d i Candia le pa ro le de l 
poeta: 

« i l cacciator, che per burroni e boschi 
Si consuma la vita, iv i non entra ». 

A l l a s c a r s i t à de i caccia tor i si aggiunge la grande prudenza delle capre selvatiche 
le qual i appostano rego la rmente parecchie sent inel le che f anno la guard ia a l l ' i n t e ro 
branco e la t e n a c i t à d i v i t a ve ramente s t r a o r d i n a r i a d i quest i a n i m a l i , che f e r i t i m o r 
talmente a l p o l m o n e , con t inuano a cor re re sulle pa re t i delle roccie come se n u l l a 
fosse e p e r c i ò s fuggono quasi sempre al cacciatore. Si dice che al l 'occorrenza i vecchi 
maschi sono abbastanza a r d i t i da spingere i n mare i cacciator i i m p r u d e n t i p r e c i p i 
tandoli dag l i scogli p i ù a l t i . Nei p u n t i meno accessibili del la costa la caccia si pra t ica 
quasi sempre i n barca , cogl i a r ch ibug i a lunga por ta ta . La carne d i queste capre è 
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considerata come una vera gh io t toner ia e al let ta i pastori ad imprende rne la caccia; 
m a è d i f f i c i l e che Dio regal i al cacciatore questa selvaggina « atta a r i n v i g o r i r n e i l 
coraggio » ; i n f a t t i pochissime sono le capanne dei pas tor i adorne delle corna dei 
vecchi maschi at testanti l 'esito fo r tuna to della caccia. E r h a r d teme che g l i egagri del
l ' i sola d i An t ime los debbano soggiacere f r a breve alle ins idie d e l l ' u o m o ; invece i l 
Sandwi th p romet te a que l l i d i Candia una v i ta lunga e t r a n q u i l l a , p o i c h é , a l l ' i n fuor i 
de l l ' aqu i la reale e de l l ' avo l to io degl i agnel l i che s ' impadroniscono d i qualche piccino, 
l ' isola non presenta a l t r i uccel l i rapaci e manca al t u t to d i f iere . Nel Tauro , dice i l 
Kotschy, le caccie i ncominc i ano quando i numeros i a r m e n t i hanno già lasciato l'alta 
montagna da 4 set t imane e i con tad in i hanno t e rmina to d i raccogliere e d i ordinare 
le p r o v v i g i o n i per l ' i nve rno , u l t i m a n d o contemporaneamente i l avo r i campestri. 
A l l o r a i cacciatori salgono nel l ' a l ta zona abitata dal le capre selvatiche, ne cercano le 
o r m e e ne aspettano i l passaggio a l l ' agguato ; nei luoghi in cui mancano i sentieri 
percors i regola rmente dal le capre, si pra t icano pure g l i a l t r i me tod i d i caccia. Non di 
rado i cacciatori ba t tono la montagna per v a r i g i o r n i d i seguito senza vedere un solo 
egagro, men t re invece a l t re vol te ne incon t rano parecchie schiere nella stessa gior
nata; queste schiere composte d i sol i maschi o d i sole f e m m i n e contengono da 4 a 12 
i n d i v i d u i . I b u o n i t i r a t o r i sono pienamente soddisfat t i quando hanno ucciso 4 o 5 
egagri nel corso d e l l ' i n v e r n o . 

La caccia dell 'egagro è abbastanza p r o d u t t i v a anche nel Tauro . La carne d i questa 
capra è tenera e sapor i t i ss ima, f ina come quel la del nost ro capr io lo , si mangia fresca 
oppure si taglia i n lunghe striscie piut tosto strette le qua l i vengono esposte all 'aria 
p e r c h è si dissecchino e si possano conservare a lungo . I m u s u l m a n i adoperano i l 
lungo vel lo degli egagri ca t tu ra t i ne l l ' i nve rno come tappeto per le l o ro preghiere; 
questa pelle è m o l t o pregiata a cagione del suo odore pa r t i co l a re ; invece l'abito 
estivo, cos t i tu i to d i peli assai p i ù c o r t i , serve per fare piccole b o t t i e rec ip ien t i d i varia 
so r t a ; colle corna si fanno i m p u g n a t u r e d i sciabola, c o r n i da polvere ed a l t r i oggetti 
cons imi l i , per modo che i l corpo d i u n egagro maschio rappresenta sempre u n valore 
assai considerevole. 

Fra le altre capre che dobbiamo ancora descrivere merita di essere notata la 
C A P R A o S T A M B E C C O D I F A L C O N E R ( C A P R A F A L C O N E R I , Capra megaceros) pe rchè , 
da quanto pare, avrebbe con t r i bu i to anch'essa alla p roduz ione delle var ie razze delle 
nostre capre domestiche. Nel Cascemir e nei paesi l i m i t r o f i questa capra prende i l 
nome d i M A R - K H U R O d ivo ra t r i ce d i serpent i , m a è pure ch iamata R A - T S C H I o capra 
dal le g rand i corna e Z U R A O capra d'acqua. R igua rdo alla mole del corpo la capra di 
Falconer n o n è in fe r io re a l lo stambecco delle A l p i : la sua lunghezza complessiva è di 
m . 1,55, d i cui 18 c m . spettano alla coda. L 'al tezza mi su ra t a da l garrese è d i 80 cm. 
Tu t t av ia i l K i n l o c h e lo Sterndale a t t r ibu iscono a tale altezza delle misure assai più 
considerevol i ; i n f a t t i i n questi u l t i m i t e m p i fecero ascendere l 'altezza misura ta dal 
garrese a 110 c m . e quel la misura ta dal la spalla a 115 c m . i n m e d i a ; da queste 
m i s u r e r i su l te rebbe che i l m a r k h u r è assai p i ù grosso del lo stambecco delle A l p i ed 
è forse i l p i ù robus to f r a t u l l i i maschi della s t i rpe capr ina . I l corpo sostenuto da 
gambe d i altezza mediocre è p iut tos to svelto che tozzo, i l co l lo abbastanza lungo, ma 
robus to , la testa r e l a t ivamente grossa, l 'o recchio p iccolo e aguzzo, la coda d i media 
lunghezza ; i l pelo no tevo lmente m o r b i d o f o r m a nel maschio una ba rba m o l t o f i t ta e 
si a l lunga a lquanto sulla nuca e sul pe t to ; ne l la f e m m i n a la barba è assai p i ù scarsa 



Capra di Falconer 219 

Capra di Falconer (Capra falconeri). 1 / 1 2 della grandezza naturale. 

e i pel i conservano anche su l pet to la l o r o lunghezza o r d i n a r i a . Ma p i ù d i t u t t i questi 
caratteri m e r i t a n o d i essere notate le corna le qua l i hanno una grande i m p o r t a n z a 
sebbene vadano soggette a m o l t e e svar ia te m o d i f i c a z i o n i che n o n si osservano sempre 
nelle a l t re capre selvat iche. Le corna del le f e m m i n e raggiungono la lunghezza d i 
25 cm. , sono app ia t t i t e e o t tuse ; invece quel le dei maschi , misura te secondo la c u r 
vatura, possono g iungere alla lunghezza d i 1 m . ; la l o ro sezione trasversale è d i f o r m a 
semi-ovale e ai due capi d i questa sezione è inser i ta una sporgenza foggiata a cresta; 
le corna sono m o l t o r avv i c ina t e alla radice, si vo lgono a l l ' i n s ù e a l lo i n d i e t r o f o r 
mando una l inea p i ù o meno re t ta , m a n o n ta rdano a volgers i a spirale da l l ' i nden t ro 
a l l ' i n fuo r i f o r m a n d o degl i a r ch i p i ù o meno s t r e t t i e descrivendo da 1 7 2 a 2 g i r i d i 
spira. La l o r o par te pos ter iore presenta una carena assai p iù alta d i quel la che s i 
osserva ne l la par te a n t e r i o r e ; le sporgenze t rasversal i che scorrono c i rco la rmente 
in torno al le co rna sono assai d i s t i n t e ; g l i ane l l i r i s u l t a n t i dal la cresciuta annuale f o r 
mano del le in tacca ture abbastanza p ro fonde . Le corna d i cer t i maschi hanno la f o r m a 
di due cava tu racc io l i ; i n a l t r i invece le c i r c o n v o l u z i o n i si a l la rgano a lquanto senza 
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perdere tu t tav ia la lo ro f o r m a a sp i ra le ; ne l p r i m o caso s ' innalzano quasi vert ical
mente sulla testa e sono al tu t to d i r i t t e ; ne l l ' a l t ro piegano p iù o meno a l l ' ind ie t ro e 
a l l ' i n f u o r i , si appiat t iscono alquanto ed acquistano p e r c i ò u n aspetto tan to diverso 
dalle corna sopra descritte che sa remmo tenta t i d i classificare i l o r o p r o p r i e t a r i come 
una specie d is t in ta . Così accadde i n f a t t i varie vol te . Le capre d i Falconer p ropr i e del-
l 'Afganis tan e degl i a l t r i paesi che si t rovano a occidente de l l ' Indo n o n hanno corna 
foggiate a cavaturacc io l i , m a corna d i r i t t e , semplicemente incurva te i n t o r n o a l loro 
asse e f u r o n o considerale appunto come una specie d is t in ta (Capra jerdoni). I l 
K i n l o c h i l quale diede lo ro la caccia con grande accanimento dice che i m a r k h u r for
n i t i d i corna incurva te si debbono dist inguere da que l l i f o r n i t i d i corna d i r i t t e poiché 
f o r m a n o due specie dis t in te e sostiene la sua ipotesi dicendo che quelle abitano a pre
ferenza le regioni o r i en ta l i e queste le r eg ion i occidental i del paese; egli aggiunge 
ancora che le p r i m e v ivono nel l ' a l ta montagna , i n mezzo ai boschi p i ù fìtti, presso le 
c ime nevose, men t re le a l t re stabil iscono la l o ro d i m o r a nei m o n t i rocciosi e poco 
elevat i dove nell 'estate i l caldo è add i r i t t u r a soffocante. Invece lo Sterndale considera 
tu t te le capre d i Falconer f o r n i t e d i corna diverse f r a lo ro come al t ret tante v a r i e t à o 
p iù esattamente, come qua t t ro v a r i e t à d i s t in te . 

Del resto, sebbene le corna d i queste capre possano parere m o l t o diverse nella 
f o r m a e nell 'aspetto, presentano tu t te le t rans iz ion i i m m a g i n a b i l i e ci impediscono di 
classificare scient if icamente come al t re t tante specie dis t in te le v a r i e t à a cui apparten
gono. Ino l t r e bisogna considerare che i n complesso g l i a l t r i cara t ter i de l l ' animale non 
var iano e sopratut to r i m a n g o n o costanti la na tu ra e la t in ta del m a n t e l l o ; anche le 
differenze r i levate i n questi u l t i m i t e m p i dal Macin tyre non sono suff ic ient i per deter
minare i n modo de f in i t i vo la classificazione d i qua t t ro o p i ù specie. Nella parte supe
r io re del col lo , sulle spalle e lungo i l mezzo del dorso fino alla regione sacrale i l 
pelame si al lunga per modo da f o r m a r e sovente una sorta d i c r i n i e r a ; è pure p iù fitto 
e p iù lungo nella parte anter iore del corpo dove f o r m a u n grosso pizzo sul mento e 
cont inua ad al lungarsi nel la par te anter iore del col lo e sul pe t to ; nei maschi più 
vecchi questa c r in ie ra pet torale e dorsale scende qualchevol ta fino all 'articolazione 
dei t a r s i ; acquista la sua lunghezza massima sul do r so ; discendendo verso i l ventre 
si scorcia in modo progressivo e raggiunge la sua maggiore b r e v i t à sulle gambe e sul 
naso. I pel i p iù lungh i sono ondu la t i e p e r c i ò appaiono spesso ricciuti; invece i peli 
co r t i sono perfet tamente l i sc i . I l colore del pe lame va r i a secondo la stagione. Nel
l ' ab i to estivo p redomina i l color b r u n o - g r i g i o - c h i a r o con r i f less i f u l v i che si rischiara 
a lquanto nella parte superiore della testa e verso le g a m b e ; la barba è bruno-scura 
come la coda ; le pa r t i del corpo coperte d i pel i l ungh i presentano delle striscie 
ondulate p e r c h è questi pe l i , quasi t u t t i d i ugual colore , sono f o r n i t i d i punte brune 
che producono le suddette striscie ondulate . I l colore p i ù scuro delle gambe acquista 
la sua massima i n t e n s i t à nella parte an te r io re delle medes ime dove si estende 
per tut ta la gamba, ad eccezione dei tars i che sono d i co lor i sabel la-gr ig ias t ro e del
l 'angolo del g inocchio , bianco e d iv iso da una str iscia b r u n a ; al d i sotto dei tarsi 
questa t in ta p iù scura f o r m a una str iscia cune i fo rme d i cui l ' e s t r e m i t à è r ivol ta 
verso i l pun to i n cui le d i ta si d iv idono e viene de l imi t a t a da l la t i n t a generale che 
p r e d o m i n a pure sulle nat iche. La par te in te rna delle gambe è p i ù chiara come la 
par te i n f e r i o r e del corpo dove i l pelame d iventa g r ig io -b ianch icc io . Al l ' avv ic ina r s i 
d e l l ' i n v e r n o le punte dei pe l i impa l l id i scono m e n t r e la sottostante lanet ta si r i n f i t 
tisce per m o d o che i l complesso del m a n t e l l o d iven ta assai p i ù ch ia ro d i c iò che non 
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sia nel l 'estate. Le corna sono d i co lor g r i g i o - c h i a r o , g l i zoccol i n e r i come pu re le 
unghie p o s t e r i o r i ; l ' i r i d e ha i l co lore de l b r o n z o . La f e m m i n a è assai p i ù piccola del 
maschio, m a n o n se ne d is t ingue af fa t to ne l colore de l m a n t e l l o . 

La capra d i Fa lconer venne ca t tura ta per la p r i m a v o l t a dal barone d i Huge l nel le 
regioni p i ù elevate deU ' Imala ia t i be t ano ; i l suo scopr i to re la d e d i c ò al suo amico 
Falconer d i cu i le diede i l n o m e ; nel 1839 f u descr i t ta da l Wagner . Nel 1840 anche 
i l Vigne se ne o c c u p ò con d i l igenza , la descrisse e scelse per la sua denominaz ione 
scientifica i l n o m e d i « Capra dal le g r a n d i co rna ». Per ve ro d i r e quest i due v i agg ia 
tor i c i r i f e r i scono sol tanto che la capra dal le g r a n d i corna abi ta le p i ù alte montagne 
della sua pa t r i a , si fa vedere spesso sulle roccie p i ù basse, ma pur sempre inaccessi
b i l i , a poca distanza da l l ' acqua e p e r c i ò viene ch iamata Zura (Capra d 'acqua) ; si 
dice che d i v o r i i se rpent i . P i ù t a r d i A d a m s la descrisse p i ù a lungo con m a g g i o r i 
ragguagli. 

La capra d i Fa lconer è ind igena del la par te occidentale deU ' Ima la i a ; s ' incont ra i n 
tutta la par te se t tent r ionale deH'Afganis tan e p robab i lmen te si estende fin verso la 
Persia. Ab i t a le mon tagne d i S u l i m a n e p robab i lmen te anche l ' H i n d u k u s c h , è comune 
in tut to i l Cascemir ed è p robab i l e che s ' i n o l t r i a lquanto verso or iente , ne l l ' Ima la i a 
tibetano. Nelle r eg ion i percorse da Adams v ive i n p icco l i b ranch i , su i m o n t i rocciosi 
e b r u l l i , p i ù o m e n o i n a l to secondo le s tag ioni . A b b i a m o g i à r i f e r i t o p i ù sopra le 
recenti osservazioni del K i n l o c h . I l suo m o d o d i v ivere è a f f ine a quel lo de l lo skyn o 
stambecco deU' Imala ia , o per meg l io d i r e a que l lo d i tu t te le capre se lvat iche; ad 
ogni modo lo s k y n e i l m a r k h u r non s ' incont rano che ra ramente nel lo stesso t e r r i 
torio p e r c h è , da quan to accertano g l i i nd igen i bene i n f o r m a t i dei l o ro cos tumi , questi 
due a n i m a l i n o n si t o l l e rano assolutamente a vicenda ; appena si t r o v a n o ins ieme 
incominciano a lo t ta re con grande accanimento . Adams c e r c ò invano d i raccogliere 
qualche ragguagl io esatto i n t o r n o a l l ' ab i t ud ine d i m a n g i a r c i serpenti che viene a t t r i 
buita dal vo lgo al la capra d i Fa lconer ; egl i seppe sol tanto che questa credenza, senza 
dubbio in fonda ta , è m o l t o d i f fusa f r a i m o n t a n a r i : anche i l K i n l o c h n o n r i u s c ì a rac
cogliere nessuna p r o v a che potesse con fe rmare la v e r i t à d i tale asserzione, m a n o n è 

indotto a me t t e r l a i n d u b b i o . 
I l B l y t h considera sempl icemente la capra d i Falconer come una v a r i e t à r i n se lva 

tichita del la nost ra capra domest ica ; invece Adams combat te decisamente questa i p o 
tesi e crede invece che i l m a r k h u r si debba considerare come uno degl i s t i p i t i della 
nostra capra domest ica ; t u t t i g l i osservator i p iù recent i g l i d à n n o ragione. L'osser
vazione degl i i n d i v i d u i v i v i che giunsero u l t i m a m e n t e i n Europa e che i na tu ra l i s t i 
ebbero campo a s tud ia re nei G i a r d i n i Zoologic i confe rma p iu t tos to l ' u l t i m a ipotesi che 
non la p r i m a , p o i c h é la capra d i Falconer ha t u t t i i cara t te r i degl i a n i m a l i p r i m i t i v i 
e non g ià q u e l l i delle f o r m e t r a s fo rma te d a l l ' u o m o . Manifesta le stesse p r o p r i e t à che 
distinguono le specie a f f i n i e pa r t i co l a rmen te g l i s tambecchi e le capre selvat iche; 
infat t i è robusta , agile e svelta come g l i s tambecchi , r i co rda le capre selvatiche n e l 
l 'ardimento con cui compie le imprese p i ù ardue , nel coraggio e nel v ivo amore della 
lotta e non se ne scosta per nessun r i gua rdo . S t r inge amic iz ia coi suoi gua rd ian i , m a 
soltanto fino ad u n cer to pun to e non to l le ra assolutamente i t r a t t amen t i t roppo r i g o 
rosi. A l l eg ra e scherzevole i n g i o v e n t ù , non d imen t i ca p e r ò m a i la sua innata p r u 
denza; co l l ' andare degli ann i acquista la fierezza e la baldanza delle sue a f f i n i per cui 
riesce a d o m a r e l ' u o m o p i ù robus to facendosi u n avversar io pieno d i considerazione 

per la sua fo rza . 
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La storia e la leggenda non ci a iutano per nu l l a a r i so lvere la questione che 
r iguarda I ' O R I G I N E D E L L A N O S T R A C A P R A D O M E S T I C A e delle sue numerose razze. I I 
pasang e i l m a r k h u r hanno maggior d i r i t t o delle a l t re capre selvatiche a rappresen
tare l ' o r ig ine de l l ' u t i l e an imale domestico che presta a l l ' u o m o t a n t i e cos ì svariati 
s e r v i g i ; m a finora n o n s iamo i n grado d i s tabi l i re quale d i queste due specie sia stata 
addomesticata, dove e come abbiano avuto luogo i p r i m i i nc roc iamen t i e i n qual 
modo siano andate fo rmandos i le p r o p r i e t à carat ter is t iche delle singole razze di cui 
la fo rmaz ione r isale alle epoche p i ù r emote d e l l ' a n t i c h i t à . Durante i l p r i m o periodo 
d e l l ' e t à della p ie t ra , nel la Svizzera la capra domest ica era assai p i ù comune della 
pecora ; m a questa razza così antica non era pun to diversa dal la f o r m a p i ù comune 
che v ive ancora a t tua lmente nelle A l p i . I m o n u m e n t i de l l ' an t ico Egi t to ci presentano 
u n fa t to s imi l e a questo. « Le capre de l l 'Egi t to », osserva i l D ù m i c h e n , « non man
cano neppure nelle i m m a g i n i dei m o n u m e n t i p iù a n t i c h i ; le l o ro figure, accompa
gnate da lunghe i sc r i z ion i , d imos t rano che le capre erano annoverate fin dai tempi 
p i ù an t i ch i f r a g l i a n i m a l i domest ic i appar tenent i agl i ab i t an t i della val le del Nilo e 
cos t i tu ivano anche a l lora una par te impor t an t i s s ima dei lo ro a r m e n t i . Tu t t a la storia 
del regno egizio, appartenente a qualunque epoca, presenta una q u a n t i t à d i immagini 
e d i i s c r i z ion i che si r i fe r i scono alle capre e alle greggie d i capre : i n f a t t i v i si parla 
r ipe tu tamen te del m o d o con cui esse pascolavano, dei pas tor i che le accudivano, del 
lat te e del la carne delle capre, del man te l lo e della pelle, la quale, lavora ta i n modo 
oppor tuno , f o r m a v a u n o t t i m o mater ia le per le sc r i t tu re d i cui l 'uso risale alle epoche 
p iù remote della s tor ia egiziana, precedenti al l 'uso e a l l ' appl icazione del papiro . Nelle 
i scr iz ioni che t ra t tano dei ragguagl i p i ù an t ich i leggiamo sovente che questi ragguagli 
erano sc r i t t i sul la pelle d i capra. Nei testi egiziani la parola « A r » s ignif ica tanto la 
capra quanto la pelle d i capra, è scr i t ta i n ugual modo e si dis t ingue soltanto per un 
segno speciale che la segue secondo i l quale p u ò s ignif icare la pel le del l 'animale pre
parata per accogliere le i s c r i z ion i , oppure le not iz ie p i ù ant iche scri t te sul cuoio: 
questa parola è largamente adoperata i n tut te le i s c r i z ion i dei m o n u m e n t i egizi . Una 
iscrizione m o l t o i m p o r t a n t e che si t r ova nella b ibl io teca del t emp io d i E d f u , dice che 
i n quel la stanza f u r o n o collocate ant icamente mo l t e casse piene d i p a p i r i e d i grandi 
r o t o l i d i cuoio. Questi u l t i m i sono ind ica t i anche qu i col la paro la « A r » . Le sepolture 
d i Ghisa e d i Sakhara, d i Saniet el M e i t i n e d i Beni-Hassan, d i Siut , d i Tebe e d i El 
Kab ci rappresentano colle l o ro i m m a g i n i la v i t a degl i an t i ch i ag r i co l t o r i eg iz ian i : i n 
queste figure i n c o n t r i a m o dapper tu t to l ' i m m a g i n e delle capre. 

« M i sia concesso d i aggiungere a c iò che ho detto i ragguagl i r i f e r i t i dal mio 
dot to amico H a r t m a n n i l quale r ivolse appunto la sua a t tenzione agli a n i m a l i dome
s t ic i de l l 'Egi t to e n o n t r a l a s c i ò d i s tudiare accuratamente g l i a n i m a l i r a f f i gu ra t i nei 
m o n u m e n t i de l l ' an t ico Egi t to duran te i l suo viaggio nel la par te set tentr ionale-orientale 
d e l l ' A f r i c a che f u cos ì p r o d u t t i v o per la scienza. Nel l ' anno 1 8 6 4 egl i pubbl icava una 
m o n o g r a f i a ne l nost ro Giornale de l l ' an t ico Eg i t t o , scr ivendo quanto segue i n t o r n o alla 
capra egiz iana: « Le capre allevate i n Egi t to fin dai t e m p i p i ù an t i ch i da i costrut tori 
delle P i r a m i d i appar tengono alla R A Z Z A E T I O P I C A (Capra hircus Miopica), affine 
a l la C A P R A M A M B R I C A D E L L A S I R I A (Capra hircus mambrica). Questa razza si 
d is t ingue pe l dorso del naso arcuato, per g l i orecchi l u n g h i e f losc i , pel mantello 
fitto e p iu t tos to lungo e pei l u n g h i capezzoli p e n z o l a n t i ; le corna che s ' incurvano 
var ie vo l te a l l ' i n d i e t r o e a l l ' i n f u o r i , adornano i due sessi, m a possono anche man

care i n ambidue . Si osservano due razze p r i n c i p a l i , una f o r n i t a d i D O R S O N A S A L E 
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F O R T E M E N T E A R C U A T O (Capra hircus thebaica) che prende appun to i l n o m e d i C A P R A 

T E B A I C A e l ' a l t r a p rovvedu t a d i D O R S O N A S A L E L E G G E R M E N T E A R C U A T O (Capra 
hircus cegyptiaca) ch iamata C A P R A D ' E G I T T O . L a Nub ia e l 'Eg i t to presentano pure 
una grande q u a n t i t à d i f o r m e d i t rans iz ione p i ù o m e n o diverse dal le due razze 
tipiche suddet te ; i c o n t i n u i i n c r o c i a m e n t i p roducono m o l t e f o r m e i n t e r m e d i e f o r n i t e 
di orecchi p i ù c o r t i o p i ù l u n g h i , d i dorso nasale p iù o meno arcuato e p rovvedute o 
sprovvedute d i giogaie carnose al co l lo . N o n sono r a r i g l i i n c r o c i a m e n t i d i questi a n i 
mali col la C A P R A D E L L A L I B I A (Capra hircus libyca); g l i i b r i d i p r o d o t t i da l la capra 
del Sennar si accoppiano a l o r o vo l ta col la V A R I E T À P R O P R I A D E L S U D A N C E N T R A L E 

(Capra hircus reversa). La capra d 'Eg i t to f o r n i t a d i orecchi c o r t i è una razza o r m a i 
domestica, p rodo t t a da u n lungo a l l evamento a r t i f i c i a l e . Ma g l i an t i ch i hanno r i p r o 
dotto con m o l t a esattezza i ca ra t t e r i della v a r i e t à e t iopica d imos t r ando d i conoscere 
benissimo le razze d i capre sopra menz iona te , m e n o quel la p rovvedu ta d i orecchi 
corti la quale f u o r ig ina t a assai p i ù t a r d i . Le figure d i Ghisa, o l t r e a l la razza ch iamata 
dal F i tz inger C A P R A T E B A I C A (Hircus thebaica), presentano pure la C A P R A D ' E G I T T O 

(Hircus aigyptiaca). Tu t t e le figure del le capre sono f o r n i t e d i barba . 

Da quanto abb iamo det to r i s u l t a dunque che nei t e m p i p i ù a n t i c h i esistevano g i à 
molte razze d i capre, poco diverse dal le od ierne e questa costanza che si osserva ne i 
caratteri delle s ingole razze rende assai p i ù d i f f i c i l e e compl ica ta la r icerca d e l l ' o r i 
gine della nost ra capra domest ica . La grandiss ima q u a n t i t à delle razze d i capre ci 
impedisce d i annovera rne i l n u m e r o n e m m e n o appross imat ivamente e ci vieta d i clas
sificarle secondo le regole prescr i t te dal la scienza. T u t t i i v iagg ia to r i che v is i tano le 
regioni poco esplorate d e l l ' A f r i c a centrale e de l l 'As ia , t r ovano sempre nuove razze d i 
capre abbastanza diverse f r a l o r o per poter essere classificate come a l t re t tan te specie 
distinte; i l F i t z inge r a d o t t ò a d d i r i t t u r a queste classif icazioni scient i f iche considerando 
le dodici razze d i capre seguenti come g l i s t i p i t i p r o b a b i l i d i a l t re razze. Queste capre 
sono: la capra domest ica d 'Europa , comune , la capra d i Barber ia , la capra della Sonda, 
quella dalle corna pia t te , la capra p i g m è a , la capra d 'Angora , quel la del Cascemir, la 
capra vellosa, la capra de l Nepal , la capra d 'Egi t to , la capra del Mamber o m a m b r i c a 
e la tebaica. Queste capre d i f fe r i scono essenzialmente f r a l o r o nel la f o r m a , nel le d i m e n 
sioni, nella c u r v a t u r a e nel le sporgenze delle corna , ne l lo sv i l uppo degl i orecchi e dei 
capezzoli, nel le p r o p r i e t à de l man t e l l o , ne l la mole e nel l 'aspet to del corpo , ne l la 
struttura degl i a r t i e nel colore del pe lame. Le corna possono acquistare la mole e i l 
peso d i quel le de l pasang, m a spesso d i m i n u i s c o n o a lquanto d i v o l u m e e ta lora sono 
ridotte a s emp l i c i r u d i m e n t i , mancano affa t to o spuntano raddoppia te per m o d o che 
un solo i n d i v i d u o ne ha q u a t t r o ; g l i orecchi sono d i r i t t i o penzolan t i , r i v o l t i a l lo 
innanzi o a l l ' i n d i e t r o , p i cco l i ed elegant i oppure grossi , f losci e cos ì l u n g h i da s f iorare 
i l suolo quando l ' an ima le c a m m i n a : i l Clark m i s u r ò g l i orecchi d i una razza p r o p r i a 
dell'isola Maur i z io e t r o v ò che avevano la larghezza d i 12 c m . e la lunghezza d i 50 c m . 
Tanto i l G o r d o n quan to i l D a r w i n osservano che i capezzoli delle razze domest iche 
variano assai no tevo lmen te d i f o r m a : i n f a t t i nel la capra comune sono a l lunga t i , nel la 
capra d ' A n g o r a e m i s f e r i c i , nel le capre del la Soria e della Nubia f o r n i t i d i due l o b i , ecc. 
La presenza delle gh iando le de l lo zoccolo nei qua t t ro p ied i era considerata ant icamente 
come un carat tere d i s t i n t i v o del genere pecora e la l o ro mancanza cost i tu iva invece 
un carat tere essenziale del genere capra ; m a Hodgson o s s e r v ò che quasi tut te le capre 
deU'Imalaia erano f o r n i t e d i queste gh iandole nei p iedi a n t e r i o r i . M . O d r i k r i fer isce che 
le capre d e l l ' U n g h e r i a se t tent r ionale-occidenta le , c a m m i n a n d o o cor rendo producono 
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Io s c r i cch io l ì o par t icolare delle renne. Molte razze hanno u n man te l lo lunghiss imo che 
contiene una lanetta sericea; i n a l t re i l man te l lo si a l lunga spesso a guisa d i criniera 
oppure sui fianchi scende fin quasi a t e r r a ; i l noto odore del caprone d iven ta nauseante 
i n certe f o r m e men t r e passa inosservato i n mol t e a l t re . P e r c i ò è d i f f i c i l e s tabi l i re un 
solo carat tere comune a tut te le razze le qua l i del resto s ' incrociano continuamente 
f r a l o ro e producono degl i i b r i d i fecondi . 

Quand'anche lo concedessero l ' indo le e i l i m i t i d i questa opera, sarebbe inutile 
d i lunga rc i ancora i n t o r n o alle i n n u m e r e v o l i razze delle capre ; p e r c i ò m i l i m i t e r ò a 
descr iverne b revemente alcune poche. 

La CAPRA d'ANGORA (Capra hircus angorensis) è forse la più nobile di tutte. 
V a r i na tu ra l i s t i la considerano come discendente dalla capra d i Falconer. È un bel
l i ss imo an imale grosso e robus to , f o r n i t o d i gambe alte, d i col lo e d i capo brevi , di 
corna r i t o r t e i n modo a l t u t t o par t ico la re e d i pelame s ingolar iss imo. Le corna costi
tuiscono u n o rnamen to comune ai due sessi. Quelle del maschio sono compresse, non 
t o r n i t e e a spigol i acu t i ; nella parte poster iore si aguzzano f o r m a n d o delle punte 
o t tuse; i n generale spuntano dal la testa i n d i rezione or izzontale , f o r m a n o una spira 
larga e doppia e vo lgono la punta a l l ' i n s ù presentando cos ì una t r ip l i ce curva. La 
f e m m i n a è p rovvedu ta d i corna p i ù piccole e p i ù es i l i , tondeggiant i e semplicemente 
r i cu rve che per lo p iù si aggirano sol tanto i n t o r n o a l l 'o recchio , senza innalzarsi sul 
capo o sul co l lo , vale a d i r e s ' incurvano sempl icemente a l l ' i n f u o r i e poscia i n avanti 
e al lo i n g i ù per modo che la l o r o punta giunge fino a l l 'occhio ed è r i v o l t a a l l ' i n fuor i . 
La faccia è coperta d i pe l i co r t i e l isc i come g l i orecchi e la parte in fe r io re delle 
gambe ; i l r imanen te del man te l lo è r i cch iss imo, fitto, lungo, fino, m o r b i d o , lucido, 
sericeo e increspato e consta p r inc ipa lmente d i pe l i lanosi , sparsi d i poche setole. 
I due sessi por tano u n pizzo abbastanza lungo, cos t i tu i to d i pe l i d u r i o addir i t tura 
r i g i d i . I l colore p redominan te d i questa razza è u n bianco u n i f o r m e , splendido ed 
abbagl ian te ; a lcuni i n d i v i d u i i sola t i presentano delle macchie scure sopra u n fondo 
chiaro . Nell 'estate i l vel lo cade a grossi fiocchi, m a cresce d i nuovo con mol ta rapidi tà . 
Gl i a l l eva to r i d i capre f rancesi hanno r iconosciuto che uno d i questi v e l l i pesa da 1 250 

a 2500 g r a m m i . 
Pare che la capra d 'Angora fosse comple tamente ignota agl i an t i ch i . I l Belon 

menz iona per la p r i m a vol ta una capra lanosa f o r n i t a d i u n mante l lo fino come la 
seta, b ianco come la neve che si adopera nella preparazione d i que l la sorta d i tessuto 
a cui si d à i l nome d i camelot to . Questa capra deve i l suo nome al la piccola cit tà di 
Angora la quale si t r o v a nel Pascialicato tu rco d i Ana to l i a ne l l 'As ia Minore ed era già 
celebre pe l suo commerc io nei t e m p i p i ù an t i ch i , co l nome d i A n k y r a . L a patr ia della 
capra d 'Angora è asciutta e calda nell 'estate, f r edd i s s ima d ' i nve rno sebbene questo 
d u r i appena 3 o 4 mesi . Quando le montagne sono in t i e r amen te p r i v e d i cibo, le 
capre vengono r icoverate i n cat t ive s ta l le ; i n tu t te le a l t re s tagioni de l l ' anno debbono 
pascolare a l lo scoperto. Sono delicat issime, sebbene i c a t t i v i t r a t t amen t i non contr i 
buiscano cer tamente ad in f iacch i r le . L ' a r i a p u r a e secca è una condiz ione indispen
sabile a l l o r o benessere. Durante la stagione calda i pas tor i lavano e pe t t inano i l loro 
vel lo parecchie vol te al mese per mantenerne ed accrescerne la bellezza. 

I l n u m e r o delle capre che v i v o n o ne l l 'Ana to l i a è d i c irca mezzo m i l i o n e . Un 
maschio basta per 100 e p i ù f e m m i n e . Nel mese d i ap r i l e ha luogo la-tosatura e la 
lana che si ch iama m o e r r o è subi to i m b a l l a t a . A n g o r a ne fornisce da sola quasi 
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Capra d'Angora (Capra hircus angorensis). 1 / 1 2 della grandezza naturale. 

un mi l ione d i c h i l o g r a m m i che rappresentano i l va lore d i 3 m i l i o n i e mezzo. Una 
parte d i questa lana è l avora ta ne l paese dove si adopera per tessere stoffe sol idiss ime 
per u o m i n i e stoffe p i ù leggiere destinate al ves t ia r io delle d o n n e ; serve pure per fare 
calze e guant i d ' ogn i sor ta : i l r i m a n e n t e è spedito i n I n g h i l t e r r a . Quasi t u t t i i c i t t a 
dini d i A n g o r a eserci tano i l c o m m e r c i o del la lana. Fu osservato che la finezza della 
lana moer ro scema c o l f e t à de l l ' an ima le che la fornisce . Negli i n d i v i d u i d i u n anno 
è di una bellezza sp lendida che p e r ò d iminu i sce a lquanto verso i due a n n i ; a pa r t i r e 
dal quar to anno la l ana d iven ta sempre p i ù grossolana; g l i i n d i v i d u i d i sei ann i si 
devono ammazzare p e r c h è n o n sono p i ù a t t i a l la p roduz ione del la lana. 

I t en t a t i v i f a t t i per acc l imare le capre d ' A n g o r a nei nos t r i paesi r i sa lgono a i p r i m i 
tempi i n cu i esse f u r o n o conosciute. Nel 4 7 6 5 i l Governo spagnuolo fece t raspor tare 
nella penisola ibe r ica u n branco numeroso d i capre d 'Angora le qua l i ebbero una 

sorte igno ta . 
Nel 4787 alcune cent ina ia d i queste capre f u r o n o i m p o r t a l e nel le Basse A l p i de l la 

Francia dove p rospe ra rono beniss imo per m o d o da f o r n i r e a i l o r o a l l eva to r i u n 

15 — BREHM, Animali. Voi. I I I . 
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guadagno assai considerevole. P i ù t a r d i vennero in t rodo t t e i n Toscana e pe r f ino nella 
Svezia. Nel 1830 Ferd inando V I I c o m p e r ò 100 capre d ' A n g o r a ; d a p p r i m a le fece col
locare nel parco del castello El Ret i ro presso M a d r i d , m a p i ù t a r d i le t r a s p o r t ò nei 
d i n t o r n i de l l 'Escur ia l . Quel soggiorno f a v o r i s ingolarmente i l l o ro sv i luppo e in fa t t i si 
o s s e r v ò che la l o ro lana si mantenne fina come nel paese nat io . P i ù t a r d i ancora le 
capre d 'Angora vennero impor t a t e nella Carol ina del Sud dove prosperarono ot t ima
mente . In f ine , nel 1854, la S o c i e t à imper ia le francese per l 'accl imatazione degli ani
m a l i esotici introdusse d i nuovo la capra d 'Angora i n Francia , n é si ebbe mot ivo di 
lagnars i della r iusc i ta de l l ' impresa ; anzi si dice che la lana degl i i n d i v i d u i na t i e cre
sciut i i n Francia sia p i ù fina d i quella dei lo ro g e n i t o r i . I l c l ima della Francia ha però 
mu ta to i l per iodo degl i a m o r i , i l quale da p r i n c i p i o corr ispondeva al mese d i ottobre 
e p i ù t a r d i coincise col mese d i set tembre. Le capre d 'Angora n o n temono n è i l caldo 
n è i l f r e d d o ; tu t t av ia dopo la tosatura sono cos ì sensibi l i che i l p i ù lieve raffreddore 
p u ò uccider le ; l ' u m i d o è sempre dannoso al la l o ro salute. Calcoli esatti dimostrano 
che ogn i capra produce ogni anno u n guadagno net to d i l i r e 2 3 , 7 4 ; m a giova notare 
che i n Francia si adopera i l foraggio della stalla e che nei paesi asciutt i come la 
Spagna, l 'A lge r i a , ecc., i l p rodo t to sarebbe assai p i ù grande. A d ogn i m o d o sappiamo 
cer tamente che la capra d 'Angora è m o l t o p i ù p r o d u t t i v a della pecora ed è probabile 
che questo prezioso an imale si d i f fonda sempre p i ù . 

La capra d 'Angora venne pure i n t rodo t t a con o t t i m i r i su l t a t i ne l paese del Capo. 
Henderson e W h i t e v i t raspor ta rono i p r i m i i n d i v i d u i ; nel 1856 i f r a t e l l i Mosenthal 
r iusc i rono a procacciarsene a lcuni d i razza pur i s s ima . P i ù t a rd i l ' i ndus t r i a con t i nuò a 
prosperare per modo che ne l 4880 i maschi p i ù robus t i i m p o r t a t i d i fresco si pagavano 
da 3 0 0 0 a 9000 l i r e . Le capre d 'Angora non cessarono d i godere o t t ima salute. La 
esportazione della lana m o e r r o crebbe i n m o d o s t r a o r d i n a r i o ; ne l 1862 ne vennero 
esportat i per la p r i m a vo l ta 500 ch i log r . ; nel 1885 se ne esportarono già 2,4 mi l ioni 
d i c h i l o g r a m m i equiva len t i a l valore d i l i r e 4 ,500 ,000 . P e r c i ò n o n fa meravig l ia che 
g l i ab i t an t i del paese del Capo abbiano una fondata speranza d i r ivaleggiare coi 
p r o d u t t o r i asiatici tanto nel la q u a n t i t à quanto nella q u a l i t à della lana moer ro . 

La CAPRA DEL CASCEMIR (Capra hircus laniger) non è meno preziosa della 
capra d ' A n g o r a : è u n animale piut tosto piccolo, m a ben con fo rma to d i cu i la lunghezza 
complessiva misura m . 1,5 e l 'altezza misura ta dal la spalla giunge a 60 c m . I l corpo 
sostenuto da gambe robuste è a l lungato , i l dorso tondeggiante, la groppa poco più 
alta del garrese, i l collo cor to , la testa abbastanza grossa, g l i occhi p icco l i , la lunghezza 
degl i orecchi penzolant i supera d i poco quella della m e t à del la testa; le corna lunghe, 
compresse, r i t o r t e a spirale presentano degl i sp igol i m o l t o acut i nella parte anteriore. 
Partendo dal la base s ' incurvano la tera lmente , d ivergendo a lquanto f r a lo ro , s'innalzano 
e si vo lgono a l l ' i nd ie t ro i n direzione ob l iqua , m a verso la pun ta to rnano a rivolgersi 
a l lo inden t ro . U n mante l lo setoloso lungo, fitto, fino e l iscio r i copre la breve lanetta, 
finissima e m o r b i d a come i l p i u m i n o ; soltanto la faccia e g l i occhi sono coper t i d i peli 
c o r t i . I l colore del pelame va r i a no tevolmente . I n generale i l a t i della testa, la coda e 
le a l t re p a r t i del corpo sono d i color b ianco-argent ino o g i a l l i c c io -pa l l i do ; ma s'incon
t rano pure degl i i n d i v i d u i d i colore u n i f o r m e , i n t i e r amen te b i a n c h i , g ia l lo-chiar i o 
b r u n o - c h i a r i , oppure b r u n o - s c u r i , o ne r i . Negl i i n d i v i d u i c h i a r i la lanet ta è bianca o 
g r ig io -b ianch icc i a , i n que l l i p iù scuri è g r i g io - c ine r i na . L 'area d i d i f fus ione d i questa 

bel l iss ima capra, dal Tibet si estende in tu t ta la Buka r i a fino al paese dei K i rgh i s i . Fu 
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in t rodot ta ne l Bengala ; è c o m u n e i n tu t te le montagne del T ibe t dove si t r a t t i ene t u t t o 

l ' inverno anche co l f r eddo p i ù r i g i d o . 
Per m o l t o t e m p o n o n si seppe con precis ione quale fosse l ' a n i m a l e che f o r n i v a i l 

vello adoperato ne l la fabbr icaz ione del p i ù fino f r a t u t t i i tessut i d i l ana ; ne l 1 6 6 4 i l 
Bernier, med ico francese addet to al seguito de l G r a n Mogo l , v i s i t ò i l T ibe t e seppe 
che questa lana p r o v e n i v a da due specie d i capre, una selvat ica e l ' a l t r a domest ica . 
Più t a rd i u n mercan te a rmeno f u m a n d a t o ne l Cascemir per incar ico d i una casa d i 
commercio tu rca e r i f e r i che le sole capre de l T ibe t sono i n grado d i f o r n i r e la lana 
richiesta da i tess i tor i del Cascemir. I masch i d à n n o m a g g i o r copia d i lana del le f e m 
mine, ma assai meno f i na . Nei mes i d i maggio e d i g iugno si procede a l la tosa tura . 
I l vello viene lavato p i ù vo l t e ; q u i n d i si separano le setole che servono a tessere stoffe 
comuni e si sot topone la lana ad u n esame accurato e ad una scelta r igorosa . La p i ù 
ricercata è la lana bianca che possiede rea lmente lo sp lendore e la bellezza del la seta. 
Una sola capra fornisce a l l ' i n c i r c a 0 ,3 -0 ,4 ch i logr . d i lana f ina che p u ò essere u su f ru i t a 

dai tessitori l oca l i . 
Sotto i l d o m i n i o del Gran Mogol esistevano ne l Cascemir 40 ,000 fabbr iche d i s c i a l l i ; 

ma coll 'andar de l t empo questo r a m o i m p o r t a n t i s s i m o de l l ' i ndus t r i a perdet te i n g r an 
parte la sua p r o s p e r i t à ; i n f a t t i 60 ,000 opera i che si procacciavano i l pane quo t id iano 
colla tessitura del la lana f u r o n o cos t re t t i ad emigra re per mancanza d i l avo ro . F i n o r a 
nessuno r i u s c ì a r ia lzare le s o r t i de l la tessi tura degl i s c i a l l i . 

Si capisce che g l i u t i l i r i c a v a t i da questa preziosiss ima capra abbiano i n d o t t o g l i 
europei ad acc l imar la ne i l o r o paesi. I l T e r n a u x che in t rodusse i n F ranc ia l ' a r te d i 
tessere g l i sc ia l l i p e n s ò d i procacciars i alcune capre del Cascemir, e i l celebre Jaubert 
gli offerse i suoi s e rv ig i per ot tenere lo scopo desiderato. Nel 1818 i l Jaubert s a l p ò 
per Odessa dove seppe che le t r i b ù n o m a d i p r o p r i e delle sleppe che s i estendono f r a 
Astrakan e O r e n b u r g possedevano m o l t e capre del Cascemir; a l lo ra si a v v i ò verso que i 
paesi. I v i giunse senza t roppe d i f f i co l t à , vo lendo prendere tu t te le precauzioni neces
sarie, e s a m i n ò accuratamente la lana delle capre loca l i , tu t t e d i razza p r i m i s s i m a , e 
ne c o m p r ò 1300. Poscia t r a s p o r t ò questo b ranco d i capre a Caffa i n Cr imea, s a l p ò con 
esso per sbarcare a Mars ig l ia ne l l ' ap r i l e de l 1819 . Ma sol tanto 4 0 0 capre avevano po tu to 
sopportare i l lungo e penoso viaggio d i m a r e ed erano cos ì spossate che lasciavano 
poca speranza d i r i p r o d u r s i . I maschi avevano soffer to assai p i ù delle f e m m i n e . Per 
fortuna nel medes imo t e m p o i na tu r a l i s t i f rances i D i a r d e Duvancel spedi rono al G ia r 
dino zoologico d i Pa r ig i u n bel maschio de l Cascemir, grosso e robus to che avevano 
ricevuto i n regalo nel le Ind ie . Questo f u i l p rogen i to re d i tu t te le capre del Cascemir 
che v ivono oggi i n F ranc ia e f r u t t a n o a l paese da 15 a 20 m i l i o n i a l l ' anno . Dal la 
Francia la capra de l Cascemir p a s s ò n e l l ' A u s t r i a e ne l W u r t e m b e r g , m a disgrazia ta

mente n o n v i si r ip rodusse . 

La CAPRA MAMBRICA O DEL MAMBER (Capra hircus mambrica) ricorda in certo 
modo la capra de l Cascemir pel lungo ve l lo d i cu i è p rovvedu ta , m a se ne dis t ingue 
per g l i o recchi s t r a o r d i n a r i a m e n t e l u n g h i , f losci e penzo lan t i che superano nel la mole 
quelli d i tu t t e le a l t r e capre e se ne scostano m o l t i s s i m o nel la f o r m a . La capra m a m 
brica è grossa e al ta , m a p iu t tos to tozza; la testa abbastanza lunga è l ievemente 
arcuata sul la f r o n t e e d i r i t t a lungo i l dorso del naso. I due sessi sono f o r n i t i d i corna , 
ma i n generale quel le de l maschio sono p i ù grosse e p iù r i t o r t e d i quelle della f e m 
mina. Le corna descr ivono u n semic i rco lo d i cu i l ' e s t r e m i t à è r i v o l t a a l l ' i n n a n z i e 
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a l l ' i n s ù . G l i occhi sono p iccol i , g l i orecchi misu rano quasi t r e vo l te e mezzo la lun
ghezza del la testa, sono re la t ivamente s t re t t i , tondeggiant i e u n po ' r i v o l t i a l l ' in fuor i 
a l l ' e s t r e m i t à . U n pelame fitto, increspato, serico e luc ido r i copre i l corpo ad eccezione 
della faccia, degli orecchi e del piede coper t i d i pe l i c o r t i . 1 due sessi hanno pure un 
pizzo scarso e d i media lunghezza. 

Pare che anche questa f o r m a fosse g i à domestica ne i t e m p i p i ù an t i ch i . Infatti 
Ar is to te le conosceva la capra m a m b r i c a . Oggid ì questa è numeros iss ima nei dintorni 
d i Aleppo e d i Damasco. Dal l 'Asia Minore si d i f fuse i n una gran par te del continente. 
Così , per esempio, i T a r t a r i k i r g h i s i ne al levano una grande q u a n t i t à , m a tagliano a 
tut te le lo ro capre g l i orecchi fino alla m e t à della l o ro lunghezza a c c i o c c h é non le 
imp icc ino men t re pascolano. 0 . F insch r i fer isce quanto segue i n t o r n o alle capre proprie 
del la steppa dei K i r g h i s i , dopo d i aver descri t to la pecora: « Assai p i ù bella della pecora 
è la capra che spesso ne d iv ide la sorte e acquista t a lo ra una bellezza meravigliosa. 
Queste capre sono grosse e robuste ; hanno una testa corta , u n lungo pizzo ed uno 
splendido mante l lo bianco che scende fino alle g inocchia e sulla f r o n t e r icopre gli 
occhi a guisa d i c r in i e ra . G l i orecchi sono penzolan t i come nel le pecore. Ma la struttura 
delle corna caratterizza i n m o d o assoluto questa be l l i ss ima razza. Le corna sono quasi 
sempre d i r i t t e , oppure s ' incurvano volgendo le punte a l l ' i nden t ro , l ' una verso l'altra 
oppure a l l ' i nd i e t ro . Non r i co rdo d i aver veduto a l t re capre p i ù belle d i queste a l l ' infuor i 
d i quel le dal pelo lungo, cos ì c o m u n i nel la Bu lgar ia » . 

Merita pure di essere notata la CAPRA DEL NILO, CAPRA EGIZIANA O CAPRA TEBAICA 

(Capra hircus aegyptiaca) r a f f igura ta tanto spesso nei m o n u m e n t i del l 'ant ico Egitto. 
Riguardo al la mo le questa capra è alquanto in fe r io re a l la nost ra capra domestica, 
ma è f o r n i t a d i zampe p i ù alte e d i corna p i ù corte e s i dis t ingue sopratut to per la 
testa piccola e pel naso m o n t o n i n o , fo r temente arcuato. I n generale le corna mancano 
nei due sessi; quando esistono sono piccol iss ime, so t t i l i e r u d i m e n t a l i ; n o n m i accadde 
m a i d i osservarne una f o r n i t a d i pizzo. G l i occhi sono re la t ivamente p icco l i , le narici 
strette e a l lungate; g l i orecchi penzolan t i hanno press'a poco la lunghezza della testa, 
sono s t re t t i , tondeggiant i e p i a t t i . Sulla gola s i osservano due appendic i cutanee pen
zo lan t i , i l mante l lo si compone d i pel i l isci e u n i f o r m i , d i co lor bruno-rosso vivace che 
d iven ta g ia l lognolo sui fianchi. T a l i sono i ca ra t t e r i che d i s t inguono questa razza. Gli 
i n d i v i d u i chiazzati o d i color gr ig io-ardes ia sono r a r i s s i m i . I n generale le macchie 
hanno f o r m a quasi c i rcolare e sono p i ù chiare della t i n t a fondamenta le del mantello. 

La capra egiziana è allevata i n grande i n tu t t a la val le i n f e r i o r e del N i lo e giunge 
nel la parte centrale della Nubia dove si arresta e i n c o m i n c i a ad essere sostituita da 
un ' a l t r a razza. 

Quest'ultima è la CAPRA PIGMÈA (Capra hircus reversa) la quale raggiunge appena 
la lunghezza d i 70 c m . ; l 'altezza misura ta da l garrese è d i 50 c m . , e i l peso non è mai 
super iore a 25 chi logr . È questa una delle capre p i ù leggiadre d i tu t to i l g ruppo . I l suo 
corpo sostenuto da gambe corte e robuste è abbastanza tozzo; la testa relativamente 
larga presenta nei due sessi piccole corna, n o n p i ù lunghe d i u n d i to , che dal la radice 
piegano dolcemente a l l ' i nd i e t ro e a l l ' i n f u o r i e n e l l ' u l t i m o terzo della l o r o lunghezza 
t o rnano a volgere leggiermente a l l ' i n n a n z i . I l pelo p iu t tos to cor to , m a fitto è quasi 
sempre oscuro: v i p r e d o m i n a un mis to d i nero e d i fu lvo- ross icc io . L ' i n t i e r o corpo ha 
spesso u n fondo scuro macchiet ta to d i bianco. I l c ran io , l 'occipi te , i l dorso del naso ed 
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una s t r iscia che si estende sui dorso sono quasi sempre n e r i ; i fianchi hanno invece una 
tinta f u l v o - b i a n c h i c c i a . Dal la gola par te una s t r iscia nera che scende sul pet to dove s i 
divide e scorre sul le spalle fino a l garrese. La par te i n f e r i o r e del co rpo è ne ra ; lo 
stesso si p u ò d i r e del la par te i n t e rna ad eccezione d i una larga fascia bianca che scorre 
sul mezzo de l ven t re . Le capre p igmee in t i e r amen te nere, rossiccie o b r u n o - g i a l l e 
sono ra r i s s ime . 

E facile che l 'area d i d i f fus ione d i questa razza comprenda t u t t i i paesi che giacciono 
fra i l F i u m e Bianco e i l Niger . Per conto m i o t r o v a i una grande q u a n t i t à d i capre 
pigmee lungo i l F i u m e Bianco ; lo S c h w e i n f u r t h la i n c o n t r ò con a l t re razze a f f i n i appar 
tenenti a l lo stesso g r u p p o d i f o r m e anche ne l cent ro d e l l ' A f r i c a ; ad ogn i m o d o è cer to 
che vive pure sulle coste o r i e n t a l i de l con t inen te a f r i cano . 

Tutti i popoli riconobbero fin dai tempi più antichi la grande utilità delle capre, 
le qual i , appunto per questa rag ione , o g g i d ì ab i tano quasi t u t t a la t e r ra , o a lmeno si 
incontrano sempre presso tu t te le popo laz ion i che menano v i t a regolare . V i v o n o nelle 
condizioni p i ù diverse , m a per lo p i ù i n f o r m a d i greggie l ibere che passano la g i o r 
nata pascolando a l o r o t a l en to , m a d i not te si r i cove rano presso l ' u o m o , sotto la sua 
sorveglianza d i re t t a . Le capre r inse lva t i ch i t e s ' incont rano sol tanto qua e là nelle m o n 
tagne della par te m e r i d i o n a l e de l l 'As ia e i n qualche isolet ta del Medi ter raneo come, 
per esempio, ne l l ' i so la Tavo la ra presso la Sardegna, dove i l La M a r m o r a ebbe occasione 
di osservarle e d i ucciderne parecchie . E g l i r i fe r i sce che queste capre sono d i colore 
assai v a r i o : b ianche, nere e chiazzate oppure b runo- ross icc ie ; v i v o n o l iberamente 
all'aperto senza che l ' u o m o pensi a p rovvedere a i l o ro b isogni e si d i s t inguono per le 
loro corna v o l u m i n o s e ; p e r c i ò n o n c ' è d u b b i o ; è ch iaro che i n questo caso n o n si 
tratta d i capre ve ramente selvatiche, m a sol tanto d i capre r inse lva t i ch i t e . 

Le famose capre de l l ' i so la d i Robinson nell 'Oceano Pacif ico che diede o r i g i n e a 
cinque o sei opere d i cui la p i ù celebre è que l la del D e f o é , de r ivano da poch i i n d i v i d u i 
che v i f u r o n o t r a s p o r t a t i nel 1563 dal suo scopr i to re Juan Fernandez. Appena s tab i l i t e 
nella lo ro nuova pa t r i a , r i cca d i m o n t i ada t t i ai l o r o b i sogn i , queste capre n o n t a r d a 
rono a m o l t i p l i c a r s i i n m o d o s t r a o r d i n a r i o ; m a siccome i n e m i c i degli Spagnuol i che 
approdavano per caso ne l l ' i so la se ne i m p a d r o n i v a n o onde p rovvedere d i carne i l o r o 
equipaggi, g l i Spagnuol i decisero d i uccider le tu t te spargendo una q u a n t i t à d i cani 
nell'isola. I n b reve i cani dec imarono a lquan to le schiere del le capre ; i n f a t t i , a l l o r c h é 
nel 1741 l o r d A n s o n p a s s ò t r e mes i ne l l ' i so la d i Juan Fernandez da l g iugno al set
tembre, co l l ' equ ipaggio del la sua squadra affet to da l lo scorbuto , le capre loca l i n o n 
erano p iù che 2 0 0 divise i n b r a n c h i d i 2 0 o 3 0 i n d i v i d u i . L o r d Anson descrive i l m o d o 
con cui i can i anch'essi r i n s e l v a t i c h i t i cercarono d i ins id ia re le capre e i l contegno 
delle capre a l o r o r i g u a r d o . E g l i v ide d ive r s i cani che si a r r a m p i c a v a n o sul p e n d ì o d i 
un monte, m e n t r e da l l ' a l t o del la mon tagna scorgeva u n branco d i capre. Appena queste 
avvertirono la presenza dei can i , si r i t i r a r o n o i n u n luogo al quale si accedeva sol tanto 
per mezzo d i una cresta s t re t t i ss ima. I l caprone che d i r igeva la schiera v i si f e r m ò 
aspettando i n e m i c i , p r o n t o a p rec ip i t a re nel l 'abisso ch iunque avesse i l coraggio d i 
avvicinarsi. I can i si a v v i c i n a r o n o fino a l la dis tanza d i 20 o 3 0 passi, m a n o n avendo 
il coraggio d i pe rcor re re i l sent iero per icoloso, difeso da l caprone, si accovacciarono 
a terra e r i n u n z i a r o n o d e f i n i t i v a m e n t e a l l ' impresa . L e capre d i Juan Fernandez ave
vano pure una g r a n paura d e l l ' u o m o ; i n f a t t i i m a r i n a i d i Anson n o n r i u sc i rono m a i 
ad ucciderne p i ù d i una al g i o r n o . Quando i l Pechuel-Loesche v i s i t ò quest ' isola 25 a n n i 
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or sono, non v i erano p i ù cani r inse lva t ich i t i e le capre, sebbene inseguite accanita
mente , tornavano ad essere assai p iù numerose che non ai t e m p i d i l o r d Anson . Erano 
sempre mo l to t i m i d e e si t ra t tenevano sol tanto nei luoghi inaccessibil i ; quasi tutte 
avevano u n mante l lo b runo- rosso - fu lvo , alcune poche erano chiazzate d i bianco-sporco 
oppure macchiettate come i l daino. A. E r m e l i l quale a p p r o d ò ne l l ' i so la d i Juan 
Fernandez ne l l ' anno 1885, r i fer isce che i coloni a t tua l i d à n n o caccia alle capre colle 
a r m i da fuoco e co l l ' a iu to d i cani ammaes t ra t i apposi tamente ; questa caccia non è 
sempre scevra d i pe r i co l i . Secondo E r m e l la v ic ina isola d i Santa Clara, deserta e 
quasi inaccessibile, sarebbe pure abitata da mol t e capre che ant icamente dovettero 
subire anch'esse le ins idie de l l ' uomo finché l ' isola d i Juan Fernandez s e r v ì d i colonia 
penale al governo del Chile che mandava a Santa Clara i de l inquen t i r en i t en t i . 

La capra è creata appositamente per la montagna . Quanto p i ù i l monte è ripido, 
d i rupa to e selvaggio, tan to megl io v i prospera la capra. Nel mezzogiorno dell'Europa 
e nelle p a r t i temperate degli a l t r i con t inen t i è d i f f i c i l e salire una montagna senza 
i n c o n t r a r v i m o l t i b r anch i d i capre in tente a pascolare ; ch i at t raversa i l castello di 
W a r t b u r g p o t r à osservare comodamente i l contegno delle capre che si aggirano in 
quei m o n t i . Esse d à n n o v i t a alle falde p i ù deserte e prestano una certa a t t ra t t iva alla 
regione p i ù tr is te . 

Per mo l t e q u a l i t à la capra si dis t ingue dal la pecora che pure le è tanto affine. 
È u n an imale al legro, capriccioso, cur ioso, sempre p ron to agl i scherzi che produce 
u n ' o t t i m a impress ione su ch i la osserva per la p r i m a vo l t a . I l Lenz la descrive con 
mol ta efficacia : « Al l ' e t à d i q u i n d i c i g i o r n i , n o n contento d i spiccare i sal t i p iù arditi , 
i l capret to desidera d i a r r i schiars i nelle imprese p i ù ardue. I l suo i s t in to lo induce 
sempre a salire e i l suo p i ù g ran piacere consiste ne l l ' a r r ampica r s i sui mucchi di 
legno o d i pietre , sulle murag l i e , sulle roccie e sulle scale. Spesso n o n riesce a scen
dere da l sito su cui si è a r rampica to . N o n sa che cosa sia la ver t ig ine , cammina o 
giace su l l ' o r l o del prec ip iz io senza preoccuparsene affa t to . I maschi co rnu t i e le fem
mine che s ' incontrano per la p r i m a vo l t a combat tono accani tamente f r a l o r o . I l cozzo 
delle corna r i suona da lon tano . Si u r tano senza p i e t à agl i occhi , a l la bocca, a l ventre, 
dove capita e paiono insensibi l i a l do lore fisico. T a l i pugne possono durare un quarto 
d 'ora e spesso non lasciano a l t re traccie che u n po ' d i arrossamento agl i occhi. Le 
capre sprovvedute d i corna si m i su rano colle capre cornute e colle l o ro compagne 
pure mancan t i d i corna : nessuno bada a l sangue che scorre sulla faccia delle ardite 
l o t t a t r i c i . Quelle che non hanno corna r i c o r r o n o ai den t i , m a c iò non è pericoloso ; 
nessuna fa uso dei p ied i . Isolando i n una stalla una capra avvezza a v ivere con altre 
sue compagne, la pover ina bela i n m o d o da fa r p i e t à e spesso r i f i u t a d i bere e d i man
giare. Come l ' uomo , la capra ha i suoi capr icci , la p i ù coraggiosa s ' impaurisce talora di 
qualche oggetto ins ignif icante e prende la fuga senza che c i sia verso d i t rat tenerla ». 

I l caprone ha sempre nel suo po r t amen to qualche cosa d i maestoso e d i grave, e 
si d is t ingue dal la capra per maggiore a rd imen to e coraggio. « Quando si tratta di 
pascolare, d i t ras tu l la rs i o d i lo t ta re a vicenda », dice lo Tschudi , « esso manifesta tutta 
la sua ag i l i t à . La pecora è vivace sol tanto i n g i o v e n t ù , cos ì pure lo s tambecco; invece 
la capra conserva assai p i ù a lungo la sua inna ta v i v a c i t à . Provoca v o l o n t i e r i accanite 
lot te , senza essere bat tagl iera nel vero senso del la paro la » . R ico rdo con piacere un 
robust i ss imo caprone i l quale giaceva i n u n v i l l agg io r u m i n a n d o t r anqu i l l amen te . In 
quel t empo andavo a scuola coi m i e i compagn i e n o i p repo ten t i non po tevamo lasciare 
i n pace quella bestia filosofante. Uno dei p i ù a r d i t i , con u n manrovesc i^ i n v i t ò i l caprone 
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alla pugna . L ' a n i m a l e s i a l z ò l en tamente , s t i r andos i ed a l lungandos i , r imase pensoso 
per qualche t e m p o , q u i n d i i n v e s t ì l ' avversar io p i ù ser iamente d i c iò ch ' eg l i avrebbe 
desiderato. Poscia c i i n s e g u ì per t u t t o i l v i l l a g g i o , ev iden temente s t izz i to che g l i v o l 
gessimo le spalle, p o i c h é appena u n o d i n o i s i vo l t ava i n d i e t r o , esso s i met teva subi to 
in posizione co l la mass ima s e r i e t à e c ro l l ava i l capo i n m o d o s ign i f ican te . I n capo a 
10 m i n u t i si convinse con s o m m o suo r inc resc imento che u n branco d i coda rd i de l 

nostro s tampo n o n g l i avrebbe f o r n i t o nessuna occasione d i combat te re una lo t t a 
degna delle sue a t t i t u d i n i , e a l lo ra ci l a s c i ò e t o r n ò i nd i e t ro dep lorando d i n o n poter 
far pompa del suo coraggio. 

La capra è affezionata a l l ' u o m o per na tu ra , è m o l t o ambiz iosa e gradisce s o m m a 
mente le carezze. Ne l l ' a l t a mon tagna accompagna per delle ore i l v iaggia tore i m p l o r a n d o 
da l u i qualche g h i o t t o n e r i a ; n o n d imen t i ca ch i ha soddisfat to i suoi des ider i i , anzi lo 
riconosce e lo saluta a l l egramente appena lo r i vede . Se una capra si accorge d'essere 
veduta d i b u o n occhio da l padrone , s i mos t r a gelosa come u n cane male avvezzo e 
distribuisce cornate alle a l t re se i l padrone m o s t r a d i usar l o ro qualche preferenza. 
Siccome è m o l t o in te l l igente r iconosce le ing ius t i z ie e i cast ighi che ha mer i t a to . Le 
capre ammaest ra te t i r a n o v o l o n t i e r i per lunghe ore le carrozzelle de i b a m b i n i , m a 
rif iutano i l o r o se rv iz i ne l m o d o p i ù reciso appena sono to rmen ta t e o stuzzicate senza 
necess i tà . 

Ma c iò n o n è t u t t o : l ' i n t e l l i genza d i quest i o t t i m i a n i m a l i va ancora p i ù i n n a n z i . 
È noto che m o l t e capre ammaes t ra te ubb id i scono a l comando del padrone ed esegui
scono var ie sor ta d i esercizi ; m a n o n posso r i f e r i r e per esperienza che siano capaci d i 
rispondere per cosi d i r e a voce a certe domande senza essere ammaest ra te apposi ta
mente a tale scopo. Mia m a d r e aveva parecchie capre e le teneva i n g ran conto p r e 
stando lo ro le cure p i ù assidue; s i accorgeva beniss imo se le sue protet te erano 
soddisfatte o no, p o i c h é bastava che lo chiedesse l o r o dal la finestra. Appena le capre 
udivano la voce del la padrona , se avevano da lagnars i d i qualche trascuratezza per 
parte delle donne d i serv iz io , a lzavano la voce, men t r e ne l caso con t ra r io tacevano 
ostinatamente. L o stesso avven iva quando erano castigate ing ius tamente . Una vo l t a 
che penet rarono d i soppia t to ne l g i a r d i n o e vennero scacciate dalle a iuole fiorite 
con u n paio d i f rus ta te , n o n fecero u d i r e la l o r o voce ; se invece la serva dava l o r o 
una f rus ta ta nel la stalla g r idavano con espressione lamentosa . 

Nelle alle mon tagne del la Spagna le capre vengono adoperate per guidare le greggie 
di pecore, per la l o r o grande in te l l igenza . Duran te la stagione estiva le pecore appar 
tenenti alle razze p i ù scelte vanno a pascolare sulle fa lde de i m o n t i nel la zona c o m 
presa f r a l 'a l tezza d i 2 0 0 0 e d i 3 0 0 0 m e t r i su l l i ve l l o del mare , come accade spesso 
nel mezzogiorno de l la penisola . I n que i l u o g h i i pas tor i non po t rebbero fare a meno 
delle capre, m a le considerano sol tanto come una dolorosa n e c e s s i t à p e r c h è esse 
allettano spesso le pecore a i m p r e n d e r e pericolose ascensioni. Nella Grecia le capre 
costituiscono i so l i a r m e n t i del paese; popo lano tu t te le montagne e r i ve l ano da l o n 
tano ai v i agg i a to r i l a l o r o presenza con u n f o r t i s s i m o odore d i caprone. I n m o l t e 
regioni la capra è abbandonata a s é stessa come accade sovente nel le A l p i . Dopo d i 
avere t raspor ta to i l o r o b r a n c h i i n u n pascolo isolato e r e m o t o , v i si lasciano tu t t a 
l'estate e si raccolgono nuovamen te ne l l ' au tunno per r i condur l e nei v i l l a g g i ; non d i 
rado alcune e spesso le m i g l i o r i vanno perdute . Le povere bestie cos ì lontane da l 
consorzio u m a n o , aspettano rego la rmente ne l luogo s t ab i l i to i l ragazzo che por t a l o r o 
i l sale d i cui hanno bisogno, una vo l t a a l g i o r n o o alla se t t imana , ad ora fissa. N o n 
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d i rado alcune capre spinte dalla c u r i o s i t à si associano ai camosci e menano con 
questi per var ie set t imane una v i t a in t ie ramente l ibe ra . Le capre avvezze fin dalla 
g i o v e n t ù a pascolare nei m o n t i i n questo m o d o rassomigl iano alle l o r o a f f i n i selvatiche 
non sol tanto nell 'aspetto, m a anche nella sicurezza del passo, salgono sulle cime più 
alte coi camosci e cogli s tambecchi e d iventano f a m i g l i a r i co l la montagna , colle sue 
a t t ra t t ive e coi suoi pe r i co l i , precisamente come g l i a n i m a l i selvat ici m o n t a n i . Nelle 
A l p i Giul ie ebbi campo a osservare con grande piacere le bel l iss ime capre domestiche 
bruno-rosse che si aggiravano sulle falde dei m o n t i e d i cui i l contegno m i ricordava 
mol t i s s imo quel lo dei camosci. Quelle capre pascolano a l o ro talento senza essere 
sorvegliate da nessuno; v i v o n o i n b r anch i numeros i , pe rcor rono regolarmente gli 
stessi sent ier i , scansano i l uogh i i n cui abbondano le p ie t re m o b i l i che potrebbero 
f e r i r l e , e i passaggi per icolos i con un'astuzia meravig l iosa e d à n n o sempre prova di 
u n ' a g i l i t à sorprendente . I n f a t t i è diff ìc i le che le capre vengano uccise dalle valanghe 
d i pietre m o b i l i anche nelle A l p i calcari della Carinzia e del la Carniola, ed è pure 
ra r i s s imo che le capre esperte della montagna muo iano prec ip i tando i n qualche 
b u r r o n e . 

Nel centro d e l l ' A f r i c a le capre vanno pure a pascolare a lo ro ta lento, ma verso 
sera r i t o r n a n o nel la cosidetta Seriba la quale è c i rcondata da una siepe d i spine che 
difende le capre dalle aggressioni delle fiere. I n quel le remote so l i t ud in i s ' incontrano 
spesso numeros i b r anch i d i capre d i cu i mo l t e si a r r amp icano sugl i a lber i mentre le 
a l t re pascolano a t e r r a . F r a tu t te le capre ch 'ebbi occasione d i osservare, la capra 
p i g m è a m i parve sempre la p i ù svelta e leggiera, p o i c h é vedendola dove t t i convin
c e r m i con m i a somma merav ig l i a che anche i r u m i n a n t i sono i n grado d i arrampicarsi 
sugl i a lbe r i . Queste caprette a r rampica te sul la c ima d i una grossa acacia, si dondolano 
piacevolmente sui r a m i o f f rendo a l l 'occhio dell 'osservatore uno spettacolo singolaris
s imo . I n generale salgono sulla medes ima p ian ta i n p i cco l i b r anch i compost i di 
5-40 i n d i v i d u i , e scelgono a preferenza g l i a lber i f o r n i t i d i u n t ronco ob l iquo e d i r ami 
f rondos i che servono lo ro d i pon t i ce l l i . L ' a r d i t a best iol ina si f e rma spesso i n certe 
pos iz ioni i n cui pare imposs ib i le che u n r u m i n a n t e possa star f e r m o : la capra si 
appoggia ad un r a m o con u n piede solo, e, senza preoccuparsi affat to dell 'oscillazione 
del r a m o , n o n si t iene sol tanto i n equ i l i b r i o , m a si s t ira e si a l lunga a suo piacimento 
per abboccare le succulenti fogl ie delle mimose . Nelle steppe le capre p i g m è e pasco
lano sotto i g r u p p i d i arboscel l i foggia t i a parasole sui qua l i non riescono ad a r r am
picars i , e a l lora si alzano sulle punte dei p ied i pos te r io r i per raggiungere i r a m i più 
a l t i ; i n questi casi acquistano u n aspetto cos ì s t rano che vedute da lontano paiono 
creature umane , come osserva con ragione lo S c h w e i n f u r t h . Appena si avvicinano a 
questi arboscel l i , i v iagg ia to r i sono c i rconda t i i m p r o v v i s a m e n t e da uno stuolo di 
capre p i ù o meno numeroso che l i i m p l o r a n o mendicando u n p o ' d i c ibo , seguendo 
le ab i t ud in i d i tut te le lo ro a f f i n i . 

Nella parte mer id iona l e del Marocco dove prospera u n a lbero ch iamato Argania 
(Argania sideroxylon) i l quale si r a m i f i c a quasi a pa r t i r e da l la base e si distingue 
pei suoi r a m i f r o n z u t i , le capre v i si a r r ampicano con grande fac i l i tà e si diver tono 
nell 'eseguire m o l t i esercizi ginnast ic i che R. Jannasch descrive ne l m o d o seguente: 
« Duran te i l nos t ro viaggio n e l l ' A n t i - A t l a n t e non f u m m o poco m e r a v i g l i a t i vedendo 
20 e p i ù capre sulle c ime degl i a lbe r i , al l 'a l tezza d i c irca m e t r i 10 , i n tu t te le 
pos iz ioni i m m a g i n a b i l i e poss ib i l i . Alcune stavano d i r i t t e come pa l i sul le gambe 
pos te r io r i e cercavano d i rosicare le fogl ie dei r a m i sov ra s t an t i ; a l t re do rmivano 
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t r anqu i l l amen te sui r a m i p i ù a l t i , f o r t e m e n t e agi ta t i da l ven to . Se scuotevamo i 
t ronch i deg l i a l b e r i per d i s tu rba re le capre, queste s i a f f r e t t avano a discendere su i 

r a m i p i ù bassi spiccando sa l t i por ten tos i e da quest i sc ivolavano o balzavano a t e r r a . 
Intanto facevano in tendere de i suon i s i ngo la r i s s imi c o r r i s p o n d e n t i a l l ' i n c i r c a a l le 
parole seguen t i : « Cu lu lu , pu rz , purz , c u l u l u , pu rz , pu rz » , p u r z che n o n avevo m a i 
inteso dal le capre europee. I l f r u t t o carnoso d e l l ' A r g a n i a cont iene una noce f o r n i t a d i 
un guscio d u r o d i cu i i l contenuto è adoperato dag l i i n d i g e n i d i quel le r eg ion i per la 
preparazione d i u n o l i o da tavola assai p reg ia to . I n quest i casi, dice s i r Joseph Hooke r , 
gli ind igen i sono m o l t o a iu ta t i da i l o r o a n i m a l i domes t i c i e sopra tu t to dalle capre le 
quali d i v o r a n o av idamente i f r u t t i d e l l ' A r g a n i a , ne diger iscono la po lpa carnosa esterna, 

ma p iù t a r d i , r u m i n a n d o , r ige t tano i nocc io l i che vengono racco l t i d i l igen temente dag l i 
indigeni . 

Anche nel la par te occidentale d e l l ' A f r i c a le capre scorrazzano a l l ' aper to , salgono 
sugli a lber i bassi e f o r n i t i d i u n t r o n c o o b l i q u o e si a r r a m p i c a n o pe r f i no sulle s iepi 
sostenute da sbarre t rasversa l i , m a vengono sempre r inchiuse e sorvegl ia te duran te la 
notte i n t u t t i i l u o g h i i n cui sono minacc ia te da i l eopa rd i l o r o a c e r r i m i nemic i . Le capre 
di quelle r eg ion i sono affezionate agl i i nd igen i ed anche agli E u r o p e i ; i l v iaggiatore 
che porta seco alcune capre n o n ha b isogno d i preoccuparsene p e r c h è i n capo a poch i 
giorni esse f anno g i à par te del la carovana. Duran te la not te si r i coverano fiduciosa
mente presso g l i u o m i n i del bivacco cercando d i conquis tare i posti p i ù c o m o d i e p i ù 
caldi. Ma nelle m a r c i e esse resis tono assai meno delle pecore e questo si p u ò d i re 
anche r igua rdo al le capre d e l l ' A f r i c a m e r i d i o n a l e . Del resto sono coraggiose, a t t ive 
e mol to d i l i g e n t i ne l la scelta del c ibo . « I l coraggio delle capre, scrive i l Pechuel-
Loesche, suscita la nos t ra m e r a v i g l i a ; g l i i n d i v i d u i p i ù f o r t i del la schiera d i fendono 
i deboli e i no s t r i cani da pastore europe i n o n r iescono a d o m a r l i . I l nos t ro cane 
da pastore che appar teneva a l la razza d i Pomeran ia , genuina, n o n osava a f f ron ta re 
quelle capre p o i c h é le f e m m i n e stesse r iusc ivano spesso a me t t e r lo i n fuga . Un grosso 
e cattivo molosso aizzato con t ro le capre ne l la f a t t o r i a d i u n portoghese ebbe una 
sorte assai peggiore . Conoscendo l ' i ndo l e delle capre invece d i aggred i r le si c o n t e n t ò 
di balzar l o ro i n c o n t r o con f o r t i l a t r a t i . I l maschio che guidava la schiera, i n f a s t i d i t o 
dai la t ra t i del cane, g l i si p r e c i p i t ò addosso, lo g e t t ò a t e r ra , q u i n d i , so l levandolo colle 
corna lo l a n c i ò a l la dis tanza d i sei o sette passi. P r i m a che i l molosso sba lo rd i to avesse 
potuto r i ave r s i , i l caprone g l i f u d i n u o v o addosso e lo avrebbe ucciso senza l ' i n t e rven to 
del p ropr ie t a r io de l la f a t t o r i a dove s e p a r ò i due c o m b a t t e n t i ». 

L ' A m e r i c a deve la presenza del la capra agl i E u r o p e i . Ogg id ì questo u t i l i s s imo 
animale domest ico è sparso i n tu t to i l cont inente n u o v o , tanto a n o r d , quan to a sud, 
ma g l i A m e r i c a n i n o n lo accudiscono sempre i n m o d o razionale oppure ne t rascurano 
l 'al levamento; cos ì accade, per esempio, ne l P e r ù e ne l Paraguay, nel Brasi le e ne l 
Surinam; le capre godono invece d i magg io r considerazione i n t u t t o i l Chile. La capra 
venne pure i n t r o d o t t a n e l l ' A u s t r a l i a dove si d i f fuse i n pochiss imo t empo . 

Dalle osservazioni fa t te ne i nos t r i paesi r i su l te rebbe che la capra mang ia 449 specie 
di piante sopra 5 7 6 . L a sua indo le capricciosa e incostante si manifes ta ch ia ramente 
nel modo d i c iba r s i . La capra anela d i con t inuo a nuove piante, ne assaggia u n poch ino , 

j esamina e b ruca i n par te questa e quel la e n o n si a t t iene a l la m i g l i o r e neppure una 
, volta. È g h i o t t a delle fogl ie degl i a l be r i e p e r c i ò arreca g r a v i dann i a i boschi e alle 
r foreste. Mangia senza a lcun inconveniente m o l t e p iant ice l le nocive agl i a l t r i a n i m a l i 
1 come i l t i t i m a l o , la ce l idon ia , la camalca, la coccola del s i l io e l ' ab ro tano , i l f o r t i s s i m o 
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semprevivo , la tussilaggine, la melissa, la salvia, la cicuta, i l p rezzemolo e s i m i l i ; 
d ivo ra le foglie d i tabacco, i mozz icon i d i sigaro, ecc. I n generale i l t i t i m a l o le dà la 
diarrea ; l ' evon imo e la digi ta le sono velenosi per la capra la quale preferisce a tutto 
le fogl ie tenere e i f i o r i delle leguminose, le fogl ie delle var ie specie d i cavolo e di 
rapa e quelle degli a lbe r i . Le erbe che le giovano maggiormente sono quelle che al l i 
gnano sulle a l ture asciutte, f e r t i l i e soleggiate. I p r a t i conc imat i o i na f f i a t i con materie 
fe tent i non possono servire d i pascolo alla capra che sdegna pe r f ino i l suolo concimato 
da m o l t o t empo. Le capre che pascolano sempre a l l ' aper to , bevono soltanto acqua, 
quel le che stanno pure r inchiuse nella stalla r icevono regolarmente una bevanda 
t iepida composta d i acqua, crusca d i segala e sale. 

A l l ' e t à d i sei mesi la capra è g ià atta al la r i p roduz ione . Le sue amorose voglie 
r i c o r r o n o da set tembre a novembre e t a lvo l t a si r ipe tono anche i n magg io ; la capra 
le espr ime con a l t i be la t i men t r e non cessa d i scodinzolare. Se n o n p u ò appagarle si 
a m m a l a . I l maschio è at to a l la r i p roduz ione tu t to l 'anno ; se è d i buona e t à , vale a 
d i r e da l secondo a l l ' o t t avo anno, basta per soddisfare u n cent inaio d i capre. Ventuna 
o vent idue set t imane dopo l ' accoppiamento la f e m m i n a partorisce uno, due e p iù rara
mente t re p icc in i ; v i sono dei casi eccezionali i n cu i ne d à al la luce qua t t ro o cinque. 
Pochi m i n u t i dopo la l o r o nascita i capre t t i si alzano in p ied i e cercano i capezzoli 
m a t e r n i ; l ' i n d o m a n i le cor rono g i à i n t o r n o e i n capo a qua t t ro o cinque g iorn i la 
seguono dapper tu t to . Crescono m o l t o r ap idamen te : nel secondo mese le corna inco
m i n c i a n o a spuntare ; a l l ' e t à d i u n anno hanno ragg iun to i l l o r o sv i luppo completo. 

L a capra è u n animale u t i l i s s i m o ; i n mo l t e r eg ion i , come g i à dissi, è la migliore 
amica de l povero p e r c h è i l suo n u t r i m e n t o costa poco e per così d i r e nu l l a nell'estate; 
m a in t an to essa provvede i l la t te per la casa e i l conc ime pel campicel lo preso in 
a f f i t t o . I l Lenz r e g i s t r ò per m o l t o t empo i l guadagno esatto r icavato da var ie capre e 
dice che una capra ben n u t r i t a p u ò dare i n u n anno 4884- misu re d i lat te. 

I n m o l t i l u o g h i come per esempio i n Egi t to , le capre vengono condotte dinanzi 
alle case dei c o m p r a t o r i d i lat te men t r e hanno le m a m m e l l e tu rg ide e si munge la 
q u a n t i t à d i latte desiderata da l compra tore . Questo ha i l vantaggio d i comperare un 
lat te puro e t i ep ido e i l vend i to re non p u ò r i co r re re ad a r t i f i z i c h i m i c i per alterare la 
sua merce n è m i g l i o r a r l a aggiungendovi del l 'acqua. Nelle c i t t à p i ù i m p o r t a n t i del
l 'Eg i t to s ' incontra spesso una donna seguita da u n g ruppo d i capre be lant i , la quale 
va g r i d a n d o : « L E B E N , L E B E N , H E L U E » ( la t te , la t te do lce ) ; d i t r a t t o i n t ra t to s'apre 
una por t i c ina e v i spunta una specie d i fantas ima f e m m i n i l e p i ù o meno velata od un 
b r u n o et iopo che deve accudire la cucina d i qualche cel ibe; i l servo si accovaccia sulle 
calcagna, la vend i t r i ce d i latte munge una delle sue capre e porge al compratore i l 
recipiente pieno e si a l lontana col suo seguito belante. Le capre che appartengono ai 
Sudanesi n o m a d i e a que l l i che menano v i t a stabile sono m u n t e due vo l te a l giorno e 
quando i l latte le t o r m e n t a co r rono come forsennate alla povera tenda o alla casa del 
padrone che r iescono sempre a t rova re sia pu re p ian ta ta oggi q u i e d o m a n i l à . 

Ol t re i l la t te , i l f o rmagg io , che i n Grecia ha uno spaccio g rand iss imo, e i l bur ro , la 
capra fornisce pure una q u a n t i t à assai considerevole d i carne e d i cuoio e si rende 
pure u t i l e colle sue corna . La carne dei capre t t i g iovan i è m o l t o sapori ta , sebbene 
pe r f ino t r o p p o tenera; quel la degl i i n d i v i d u i a d u l t i non è ca t t iva ; se non è mo l to sti
ma ta ne i nos t r i paesi c iò dipende dal le d i f ferenze che si osservano nei gus t i dei vari 
p o p o l i sui q u a l i non è possibile discutere. La pel le si adopera nel la preparazione del 
cuoio cordovano e del cosidet to m a r o c c h i n o ; è d i f f i c i l e che serva per fare pergamene, 
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L 'Or iente è sempre la fon te p r inc ipa le delle due q u a l i t à d i cuoio suddette. Colla pelle 
del caprone s i f anno p a n t a l o n i e g u a n t i so l i d i s s imi , r e c i p i e n t i pe l v i n o che vengono 
adoperati ne l l a Grecia ed o t r i da acqua u t i l i s s i m i agl i a f r i c a n i . I l pelo grossolano serve 
per fare p e n n e l l i o torcere corde . Le co rna sono ind i spensab i l i a l t o r n i t o r e e i n Oriente 
al ch i ru rgo i l quale le adopera come ventose. P e r c i ò possiamo conchiudere che la 
capra t r o v a sempre m o d o d i renders i u t i l e a l l ' u o m o , duran te la v i t a e dopo la m o r t e . 

* 
* * 

Gli EMITRAGHI (Hemitragus) sono rappresentati dall'EMiTRAGO o TAHR, come 
venne ch iamato da l suo scopr i to re H a m i l t o n S m i t h . 1 ca ra t te r i d i s t i n t i v i d i questo 

sottogenere consistono nel le corna compresse a i l a t i , f o r n i t e d i sp igo l i an t e r io rmen te , 
le qual i nel maschio sono coperte d i sporgenze t rasversa l i t r i a n g o l a r i o quadrango la r i , 
s imi l i ad anel l i o ce rch i , men t r e ne l la f e m m i n a si a r ro tondano a lquanto e sono fo rn i t e 
di rughe, ne l l o b u l o de l naso piccolo e nudo e ne i qua t t ro capezzoli del la f e m m i n a . 

L'EMITRAGO o THAR (CAPRA JEMLAICA, Hemitragus jemlaicus), nei dintorni di 
Simla è pure ch iamato T H E R O J E H R ; ne l Nepal prende i l n o m e d i J H A R A L . È u n b e l 
lissimo an ima le d i aspetto pres tan te ; i l suo corpo è lungo m . 1,8, la coda misura 
appena 9 c m . e l 'a l tezza m i s u r a t a dal garrese e d i 87 c m . ; Sterndale considera l ' a l 
tezza del maschio adu l to , m i s u r a t a da l la spalla, come equivalente a 9 0 - 1 0 0 c m . Per 
ciò che r igua rda la f o r m a de l corpo l ' emi t r ago è una vera capra, p o i c h é anche le corna, 
che costi tuiscono i l suo carat tere d i s t i n t i v o , n o n sono m o l t o diverse da quel le d i v a r i 
suoi congeneri . Spuntano a l d i sopra degl i occhi p iu t tos to i n a l to e si toccano quasi 
alla base; s ' innalzano i n d i rez ione o b l i q u a e si vo lgono a l l ' i n d i e t r o scostandosi poco 
dal vertice mesocranico , q u i n d i d ive rgono a lquanto piegando a l l ' i n f u o r i ; n e l l ' u l t i m o 
terzo della l o r o lunghezza t o r n a n o a piegare a l l ' i n d e n t r o e a l l ' i n g i ù , m a con t inuano 
però sempre a volgere la pun ta a l l ' i n f u o r i . Hanno una sezione trasversale t r i a n g o l a r e ; 
nella par te an te r iore presentano uno spigolo acuto e possono giungere a l la lunghezza 
di 60 c m . ; le corna del la f e m m i n a sono sempre m o l t o p i ù piccole. 11 pelame composto 
di lunghe setole grossolane e d i una lanet ta f i n i s s ima è f i t t o i n t u t t o i l corpo e si 
allunga no tevo lmente i n va r i e p a r t i del medes imo. La faccia, la par te i n f e r i o r e del la 
testa e i p ied i sono cope r t i d i pe l i c o r t i ; le coscie degl i a r t i a n t e r i o r i , le p a r t i poste
r io r i del corpo e i l co l lo sono r i v e s t i t i d i una c r i n i e r a lunga 3 0 c m . appena accennata 
nella f e m m i n a . A m b i d u e i sessi mancano d i ba rba . L ' ab i to estivo è assai d iverso dal 
mantello inverna le , come venne osservato ne l maschio tenuto i n s c h i a v i t ù nel G ia rd ino 
zoologico d i L o n d r a . La c r i n i e r a si a l lunga no tevo lmen te col procedere d e l l ' e t à e m u t a 
pure d i colore . I masch i vecchi sono b r u n o - f u l v o - b i a n c h i c c i e b r u n o - s c u r i i n var ie 
parti del c o r p o ; sul la f r o n t e scorre una str iscia l ong i tud ina l e nera e larga che si estende 
fino alla e s t r e m i t à de l muso , a l lo i n d i e t r o questa s tr iscia si p ro lunga i n tu t to i l dorso 

f fino al l 'apice de l la coda. I masch i p i ù g i o v a n i e le f e m m i n e sono b r u n o - s c u r i ed hanno 
f le gambe quasi nere ad eccezione d i una s t r iscia p i ù chiara che si osserva nel la par te 
: posteriore. T u t t a v i a , i l colore p r e d o m i n a n t e de l man te l l o è u n bel g r i g io - a rdes i a - fu lvo , 
i screziato d i rosso- rugginoso sui fianchi. L a f r o n t e , la par te super iore del col lo e i l 
i dorso sono rossi o b r u n o - s c u r i ; la gola , la par te i n f e r i o r e del co l lo , la par te centrale 

del ven t re e la par te i n t e rna degl i a r t i hanno una t i n t a g ia l lo -sudic ia con r i f less i d i 

;. color g r ig io-a rdes ia . L 'occh io è c i rcondato da u n cerchio rosso o b r u n o - s c u r o che 
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scende la tera lmente f i n o al la bocca dove impal l id i sce d i la tandos i a lquan to ; la mascella 
in fe r io re presenta anch ' essa una macchia cons imi le . Le corna e g l i zoccoli sono di 
color ne ro-gr ig ias t ro . La nostra incis ione rappresenta u n giovane maschio del Giardino 
zoologico d i Londra ne l suo abi to est ivo. I l Tha r è d i f fuso per t u t t o l ' I m a l a j a ; ma si 
i ncon t ra sol tanto ad altezze considerevol i . 

I l M a r k h a m descrive con m o l t a efficacia la d i m o r a d i questo an imale , tu t to ra poco 
conosciuto. « I I Tha r », d i e ' eg l i , « abi ta i dec l iv i roccios i ed erbosi delle colline e 
sopra tu t to delle a l tu re diboscate; si t ra t t iene pure nel le foreste p u r c h é abbiano un 
suolo roccioso e d i rupa to . Se questi s i t i superano l 'altezza d i 2000 m . , i boschi esposti 
a mezzogiorno e ad occidente sono cos t i tu i t i p r inc ipa lmen te d i quercie . I l lo ro suolo 
è secco e quasi sempre roccioso, g l i a lbe r i l o n t a n i l ' u n o d a l l ' a l t r o per m o d o che la 
vegetazione bassa acquista i cara t ter i dei pascoli e delle a l tu re diboscate. I l Tahr 
scansa accuratamente la parte ombrosa de i boschi , dove g l i a lbe r i sono p i ù vicini 

e p i ù a l t i ». 
L a v i t a l ibe ra d e l l ' e m i t r a g o è ancora p r e s s o c h é ignota . Secondo Adams, che lo 

i n c o n t r ò spesse vo l te nel le montagne de l Cascemir, v iv rebbe i n schiere passando la 
g iorna ta nel le p a r t i ombrose delle foreste per recarsi a l pascolo a l m a t t i n o ed alla 
sera, quasi sempre i n compagnia del la capra d i Falconer . Le descr iz ioni d i caccia del 
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Kin loch d i m o s t r a n o che l ' emi t r ago si a r r a m p i c a sul le roccie p i ù alte e scoscese col la 
sicurezza de l camoscio . Le f e m m i n e pascolano v o l o n t i e r i a l l ' ape r to ; invece i masch i 

adul t i e vecchi si t r a t t engono a preferenza nel la foresta e nel le g iung le mon tane . 
Nel l ' au tunno g l i e m i g a g r i i m p i n g u a n o m o l t o e i masch i emanano u n odore quasi i n sop 
portabi le anche al la distanza d i 1 0 0 passi. I l K i n l o c h accerta che le f e m m i n e p i n g u i 
e inodore hanno una carne sapor i t i ss ima. 

Gl i e m i g a g r i presi g iovan i si avvezzano f ac i lmen te a l la s c h i a v i t ù , si addomest icano 
in poco t e m p o , sono a l l eg r i , v i v a c i e scherzevol i come le a l t r e capre e po t rebbero 
essere t r a s f o r m a t i senza fa t ica i n o t t i m i a n i m a l i domes t i c i . Nelle Ind ie essi vennero 
allevati ed osservat i i n n u m e r o abbastanza considerevole anche nelle r e g i o n i p i ù calde, 
per cui o ra sapp iamo che possono soppor ta re senza inconven ien t i d i sorta u n c l i m a 
che n o n par rebbe confacente ai l o r o b i sogn i . I l K i n l o c h , a iu ta to dal suo fido cacciatore 
indigeno, r i u s c ì a ca t tu ra re u n p iccolo emi t r ago che pascolava t r anqu i l l amen te presso 
la madre e lo a l l e v ò senza t r o p p a fa t ica . L ' a n i m a l e t t o d ivenne domest ico come u n 
cane, ma n o n t a r d ò a prenders i ogn i sor ta d i l i b e r t à ; cosi per esempio aveva l ' ab i tud ine 
di balzare con u n salto sul la tavola apparecchiata onde i m p a d r o n i r s i del pane collocato 
fra le s tovigl ie . L ' e m i t r a g o s t r inge presto amic iz ia col piccolo bes t i ame; i maschi hanno 
una vera predi lez ione per le pecore e le capre f e m m i n e che l i c i rcondano, le inseguono 
spesso con m o l t a perseveranza e sono sempre p r o n t i a combat tere coi capron i des i 
derosi d i conservare i n t i e r amen te i l o r o d i r i t t i sul le f e m m i n e . Sebbene l ' emi t rago n o n 
abbia sopporta to che d i rado i l d o m i n i o d e l l ' u o m o , sappiamo tu t t av i a che questo figlio 
del monte si accoppia senza r ipugnanza colle capre e pe r f ino colle pecore ; g l i . i n d i 
geni accertano che u n mosco d i sesso f e m m i n i l e pot rebbe essere oggetto d i u n v i v o 
interesse per par te d i u n emi t r ago genu ino . A d ogni modo pare che ta l i i n t i m e re laz ion i 
non ottengano sempre lo scopo desiderato da l maschio . 

T u t t i i ragguagl i che si r i f e r i scono a l l ' emi t r ago d imos t r ano che questo an imale è 
in tut to e per t u t to una vera capra caparb ia e capricciosa, osservatrice, prudente , i n d i 
pendente, v ivace, perseverante e cauta, devota a l l ' a l t r o sesso e q u i n d i gelosa e ba t t a 
gliera come tu t t e le sue congener i . 

* * 

Le PECORE (Ovis) sono molto affini alle [capre per tutto ciò che si riferisce al 
corpo; r i g u a r d o al le f a c o l t à i n t e l l e t t ua l i tale a f f i n i t à si osserva sol tanto i n quelle 
specie dei due g r u p p i che v i v o n o a l lo stato selvaggio. Le pecore si d i s t inguono dalle 
capre pei g r a n d i l a c r i m a t o i d i cu i sono p rovvedu te rego la rmente , per la f ron te p iana , 
per la mancanza de l p izzo e pe r le corna f o r n i t e d i sp igo l i quasi t r i a n g o l a r i , rugate 
trasversalmente e r i t o r t e a foggia d i chiocciola . I n generale sono a n i m a l i sne l l i , f o r n i t i 

di un corpo esile sostenuto da gambe alte e s o t t i l i e d i coda breve ; m a la l o ro testa è 
molto assottigliata an t e r i o rmen te , g l i occhi e g l i orecchi hanno una grandezza mediocre , 
i l pelo è vel loso o lanoso. L o scheletro del le pecore non presenta alcuna di f ferenza 
importante che lo d i s t ingua da quel lo del le capre, del le a n t i l o p i e dei c e r v i ; 13 v e r 
tebre sono f o r n i t e d i costole, 6 ver tebre n o n hanno costole ; la coda p u ò contenere da 
3 a 22 ver tebre . Ma la s t r u t t u r a i n t e r n a n o n presenta alcuna p a r t i c o l a r i t à . 

Tu t te le pecore che m e n a n o v i t a selvatica ab i tano le montagne de l l ' emis fe ro set
tentr ionale. L a l o r o area d i d i f fus ione si estende da l l 'As i a fino a l l 'Europa mer id iona le 
e comprende pu re l ' A f r i c a e la parte se t tent r ionale d e l l ' A m e r i c a . Nel l 'As ia ogn i g r u p p o 
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d i montagne ha le sue specie pa r t i co l a r i ; invece l ' E u r o p a , l ' A f r i c a e l 'Amer i ca sono 
poveriss ime di specie e finora ne presentarono sol tanto una. Var ie specie sono molto 
a f f i n i f r a lo ro e si d is t inguono soltanto per la diversa f o r m a delle corna d i cu i l'aspetto, 
le d imens ion i e la direzione delle spire costituiscono a l t r e t t an t i ca ra t t e r i specifici . In 
queste i l corno destro volge le sue spire a sinistra dal la radice a l la punta , mentre i l 

Scheletro del Muffìone (Dal Museo anatomico di Berlino). 

sinistro le volge a destra, per cui le punte delle corna si scostano a lquanto rivolgendosi 
a l l ' i n f u o r i ; i n quelle invece i l corno destro volge le sue spi re a destra e i l sinistro a 
sinistra e a l lo ra le punte delle corna si volgono a l l ' i n d i e t r o e r i co rdano nel la forma 
quel le delle capre. Non saprei d i r e se queste od a l t re d i f ferenze delle corna ci autoriz
z ino ad approvare e a conservare le classif icazioni fat te da i na tu ra l i s t i i qua l i distinsero 
una grande q u a n t i t à d i specie fondandosi appun to sui cara t te r i delle corna ; le pecore 
selvatiche n o n sono ancora abbastanza conosciute p e r c h è si possa s tab i l i re u n giudizio 
d e f i n i t i v o i n t o r n o a c iò , ma ad ogni modo è certo che le corna costi tuiscono sempre 
uno dei cara t ter i p r i n c i p a l i per la classificazione delle specie sebbene present ino spesso 
delle differenze assai considerevol i . 

Tu t t e le pecore sono vere figlie del m o n t e ; s i t r o v a n o bene sol tanto vivendo a 
g r a n d i altezze ed oltrepassano quasi sempre i l l i m i t e del le nev i ; alcune salgono fino 

al l 'a l tezza d i 6 o 7000 m . sul l i ve l l o del mare dove incon t r ano appena qualche capra, 
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una specie d i b o v i n e , i l mosco e a l cun i uccel l i . Le p i anure sono abi ta te esclusivamente 
da pecore domest iche e quel le allevate i n montagna d i m o s t r a n o col la mass ima evidenza 
i g rand i van tagg i che t raggono da q u e l l ' o t t i m o c l i m a dei m o n t i . I pascoli erbosi , i 
boschetti p i ù r a d i , le r u p i scoscese, le r adure deserte sparse d i rade p iant ice l le cos t i 
tuiscono i sogg io rn i p r e d i l e t t i delle pecore selvat iche. Esse emig rano da l l ' a l to a l basso 
o viceversa secondo le s tagioni : l 'estate le a l le t ta a sal i re presso le vette de i m o n t i , 
i l gelido i n v e r n o le spinge nel le bassure p i ù a b i t a b i l i r i c o p r e n d o d i neve i l o r o pascoli 
g iornal ier i . Duran te l 'estate mang iano le fresche ed a roma t i che erbette delle A l p i , 
d ' inverno si n u t r o n o d i musco, d i l i chen i e d i erba secca. Le pecore sono ghio t te 
quando possono scegliere i l l o ro c ibo e s o m m a m e n t e sobrie quando scarseggiano 
di vettovaglie. N e l l ' i n v e r n o debbono contentars i sovente d i erba e d i g e r m o g l i secchi; 
talvolta sono p e r f i n o costrette a mang ia r e la corteccia degl i a lbe r i senza che c iò p r e 
giudichi m e n o m a m e n t e la l o r o salute. 

Le pecore c i d à n n o magg io r campo degl i a l t r i a n i m a l i domes t ic i ad osservare l 'e f fe t to 
degeneratore del la s c h i a v i t ù che acquista i n esse la sua mass ima i n t e n s i t à . Per questo 
riguardo sol tanto la renna po t rebbe competere col la pecora. La pecora domest ica non 
è più che l ' o m b r a del la pecora selvatica. La capra conserva la p r o p r i a indipendenza 
anche nella s c h i a v i t ù , a lme no fino ad u n cer to p u n t o ; invece la pecora assoggettata a l 
servizio de l l ' uom o d iven ta una schiava senza v o l o n t à . La v i v a c i t à , la sveltezza, l ' i ndo le 
allegra e in te l l igen te , 1' ag i l i t à ne l r ampica re , la sagacia n e l l ' avve r t i r e , ne l lo scansare 
e nel sot t rars i a l pe r i co lo , i l coraggio, e l ' a m o r ba t tagl ie ro p r o p r i del la pecora selva
tica, scompaiono in t i e r amen te ne l la pecora domest ica , la quale per vero d i re , è l 'opposto 
della sorella l ibera . Le pecore selvat iche r i c o r d a n o ancora m o l t i s s i m o le capre vispe, 
sagaci e caparbie d i cu i hanno quasi tu t t e le q u a l i t à e specialmente l ' in te l l igenza p ron ta 
e l ' indole vivace. Invece le pecore domest iche possono ra l legrare e d i v e r t i r e sol tanto 
l 'agricoltore che trae p r o f i t t o da l l o r o prezioso v e l l o : mancano al t u t t o d i carattere. I l 
montone p i ù robus to scansa codardamente i l cagnol ino p i ù piccolo ; u n gregge i n t i e ro 
può essere sbaragl ia to d a l l ' a n i m a l e p i ù innocuo del m o n d o ; la magg io r parte de l 
branco segue ciecamente la sua guida , scelta apposi tamente a questo scopo e incar ica ta 
per caso d i tale d i r ez ione ; appena t e m o n o d i essere i n pe r ico lo , le pecore si p r e c i p i 
tano sulle o r m e del la gu ida e a l l 'occor renza balzano ne i flutti sebbene vedano pe r i r e 
tutte quelle che le h a n n o precedute . La pecora domest ica s i lascia custodire e gover 
nare p i ù fac i lmente d i t u t t i g l i a l t r i a n i m a l i , pare che si r a l l eg r i quando a l t r i le togl ie 
la noia d i p rovvedere a se stessa. P e r c i ò non fa merav ig l i a che le pecore siano a n i m a l i 
mansueti, d o l c i , a f fe t tuos i ed i n n o c u i : la l o r o indo le si fonda sulla scempiaggine per 
cui non si p u ò d i r e che la scelta de l l ' agnel lo come s i m b o l o d e l l ' u o m o v i r tuoso sia stata 
molto fel ice. Ne i paesi m e r i d i o n a l i dove le pecore sono abbandonate a l o r o stesse 
che non f r a n o i , le l o r o f a c o l t à i n t e l l e t t ua l i si sv i luppano magg io rmen te ed esse 
diventano p i ù i n t e l l i g e n t i , coraggiose, p i ù i n d i p e n d e n t i e p i ù a rd i te d i quel le che 

vivono ne i n o s t r i paesi. 
Le pecore sono a n i m a l i assai p r o l i f i c i . Dopo una g rav idanza d i 20 -25 set t imane la 

femmina par tor i sce 1 o 2 e p i ù ra ramente 3 o 4 p i c c i n i i qua l i sono quasi subi to i n 
grado d i seguire la m a d r e dapper tu t to . Le f e m m i n e appar tenent i alle specie selvatiche 
difendono i l o r o p i c c i n i met tendo a repentagl io la p r o p r i a v i t a e manifes tano per la 
prole u n affe t to ve ramente s t r a o r d i n a r i o ; le pecore domest iche sono ind i f f e r en t i t an to 
pei figli quan to per tu t to i l resto e si contentano d i guardare scioccamente col l 'espres-

sione p i ù t r a n q u i l l a che si possa i m m a g i n a r e ch i rapisce lo ro g l i agnel l i . Dopo u n 
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t empo re la t ivamente breve 1 piccol i sono g i à ind ipendent i ed a t t i a l la r iproduzione 
p r i m a che abbiano compiu to l ' anno. 

Quasi tu t te le specie selvatiche si addomesticano senza t roppa d i f f i co l t à ; conservano 
a lmeno per due generazioni la l o ro inna ta v i v a c i t à e si r i p roducono regolarmente 
anche i n s c h i a v i t ù . Si affezionano alle persone che le accudiscono, ubbidiscono al loro 
r i c h i a m o , r i spondono v o l o n t i e r i alle carezze, e spesso acquistano una tale doci l i tà per 
cui si possono mandare a l pascolo con a l t r i a n i m a l i domes t ic i senza che approfi t t ino 
dell 'occasione p rop iz i a per r ip rendere la l i b e r t à perduta . L ' u o m o di f fuse da tempo 
i m m e m o r a b i l e le pecore domestiche per tu t ta la t e r ra a cagione della l o ro grande 
u t i l i t à e le introdusse pure con o t t i m i r i su l t a t i i n m o l t i paesi dove p r i m a erano al 
tu t to i g i l ò t e . 

Nella descrizione delle pecore selvatiche di cui ci proponiamo di trattare daremo 
i l p r i m o posto ad una specie che r i c o r d a le capre per la mancanza dei lacr imatoi e 
per lo scarso sv i luppo delle corna. È questa la P E C O R A C R I N I T A (Ovis tragelaphus, 
Ammotragus tragelaphus) che prende pure i l nome d i A R U I e si dist ingue per la 
lunga c r in i e r a spiovente d i cu i s 'adorna. Questa specie ha una s t ru t tu ra p i ù robusta 
d i quel la delle a l t re pecore; i l corpo è robus t i ss imo, i l col lo cor to , la testa allungata 
m a elegante, larga alla f r on t e e assottigliata gradatamente verso i l muso, i l dorso del 
naso d i r i t t o , l 'occhio grande e vivaciss imo a cagione de l l ' i r i de color bronzo sulla quale 
spicca chiaramente la pup i l l a trasversale, l 'orecchio piccolo, s tret to ed uniformemente 
acuminato a i due l a t i , i l muso piccol iss imo e s tret to, de l imi t a to dal contorno delle 
n a r i c i . Le corna inser i te sulla f r o n t e , da p r i n c ip io piegano u n poco al lo innanz i , quindi 
s ' incurvano a l l ' i nd i e t ro e a l l ' i n f u o r i volgendo leggiermente le punte i n basso e allo 
i n d e n t r o ; la lo ro sezione trasversale è t r i ango la re ; nel la parte anter iore fo rmano una 
larga superficie leggiermente arcuata, la quale verso i l mezzo f o r m a a sua vol ta degli 
sp igo l i , men t r e la par te i n t e rna e la par te i n f e r io re sono piane e fo rn i t e d i spigoli 
acut i . Le corna sono coperte da ogn i par te , da l la radice alla punta , d i sporgenze ondu
late, poco dis t in te e m o l t o v ic ine che mancano sol tanto sulle punte appiat t i te . La coda 
larga e d i media lunghezza è orna ta d i u n fiocco t e rmina le e scende quasi fino alle 
calcagna; le gambe sono corte e robuste, g l i zoccoli a l t i , g l i zoccoli pos te r ior i piccoli 
e nascosti da i pe l i . I l ve l lo si compone d i grossi pe l i setolosi, d u r i , r u v i d i e non molto 
fitti i qua l i sovrastano una lanetta fina ed increspata che r i copre t u t t o i l corpo. Nella 
parte super iore del col lo , sul la nuca e sul garrese i pe l i setolosi si a l lungano per modo 
da f o r m a r e una breve cresta d i pe l i , d i r i t t a e s imi l e ad una piccola c r in i e r a ; invece 
nel la , par te an ter iore e i n f e r i o r e del collo acquistano una lunghezza straordinaria e 
f o r m a n o una lunga e fitta c r in ie ra che scende quasi fino a l suolo, i ncominc ia sulla 
gola, scorre lungo i l col lo , nella par te i n f e r io re del medes imo si d iv ide e comprende 
d ' ambo i l a t i la striscia che scorre nel la regione delle clavicole , m a si pro lunga pure 
sulle zampe a n t e r i o r i , le q u a l i , al disot to de l l ' a r t ico laz ione del g inocchio , sono ornate 
d i u n fitto c iu f fo foggiato a c r in ie ra che le c i rconda da ogni parte , m e n t r e nella parte 
super iore a l l ' a r t icolaz ione del ginocchio sono a lquanto ingrossate dai lunghiss imi peli 
che scendono dai l a t i del col lo e f o r m a n o i n quel la par te del corpo dei ve r i cuscinetti 

d i pelo. F ina lmen te si osservano ancora d ' ambo i l a t i del la parte i n f e r io re del corpo 
dei pel i increspat i e d i r i t t i a guisa d i cresta, men t r e invece i l r imanen te del mantello 
presenta uno sv i luppo assai u n i f o r m e . I s ingo l i pe l i sono g r i g i o - c h i a r i a l la radice, nero-
b r u n i nel mezzo, b r u n o - f u l v i verso l ' e s t r e m i t à e g i a l l o - f u l v i o n e r i a l la p u n t a ; sulla 
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nuca scorre una s t r iscia mediana l ong i tud ina l e , composta d i pel i n e r o - b r u n i che p e r ò 
non comprende tu t t a la larghezza del la cresta ; la par te super iore del la c r i n i e r a che 
adorna la gola è pure cos t i tu i t a d i pe l i n e r o - b r u n i . Per conseguenza la t in ta p r e d o m i 
nante i n questo an ima le è u n b r u n o - r o s s i c c i o - f u l v o , u n i f o r m e , m en t r e la str iscia suddetta 
appare in t i e r amen te n e r a ; la par te centrale del ven t re è b r u n o - s c u r a ; g l i zoccol i sono 
circondati e coper t i i n par te da una corona d i pe l i p i ù l u n g h i d i co lor b runo-cas tagno-
scuro; le arcate soprac ig l i a r i sono d i co lor g ia l lo - i sabe l la come la bocca ; sono pure d i 
color g ia l lo- isabel la : una macchia collocata d ie t ro l 'o recchio nel la commessura delle m a 
scelle, le cosce degl i a r t i pos t e r io r i , la par te poster iore delle zampe a n t e r i o r i , la m e t à 
inferiore delle zampe pos te r io r i e la par te i n t e rna del la coda. La regione ascellare e la 
parte i n t e rna del le coscie hanno una t i n t a g ia l lo - i sabe l la , b ianch icc ia ; i l ungh i pe l i 
della c r in ie ra sono d i color b r u n o - f u l v o - i s a b e l l a ad eccezione d i a lcun i poch i f o r n i t i 
di punte nere che f o r m a n o una macchia . La f e m m i n a si d is t ingue p r i nc ipa lmen te da l 
maschio per la m i n o r e r icchezza del la c r i n i e r a p o i c h é r i gua rdo a l lo sv i luppo e al la 
robustezza del le corna p u ò competere beniss imo con que l lo . I maschi perfe t tamente 
adulti acquis tano una lunghezza complessiva che v a r i a f r a m . 1,8 a m . 1,9 compresa 
la coda lunga 25 c m . ; l 'al tezza misu ra t a da l la spal la va r i a f r a 95 e 1 0 0 c m . ; le f e m 
mine adul te sono lunghe m . 1,55 ; la l o r o altezza m i s u r a t a dal la spalla è d i 90 c m . ; le 
corna dei masch i mi su ra t e sulla cu rva tu ra sono lunghe 70 c m . ; quel le delle f e m m i n e 
possono acquistare la lunghezza d i 4-0 c e n t i m e t r i . 

16 — BREHM, Animali. Voi. I I I . 
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Cajus Br i tannicus descrisse la pecora c r in i t a fin da l l ' anno 1561 fondandosi sopra 
una pelle che g l i era stata por ta ta dal la Maur i tan ia . Poscia trascorse u n lungo inter
va l lo d i t empo p r i m a che questo animale fosse nuovamente accennato da i na tu ra l i s t i ; 
i l Pennanl e p i ù t a rd i i l Geotfroy to rna rono a menz ionar lo . 11 Geoff roy t r o v ò la pecora 
c r in i t a i n montagna , a poca distanza da l Ca i ro ; a l t r i na tu ra l i s t i l 'osservarono nell'alta 
valle del Ni lo e ne l l 'Abiss in ia . Abbonda maggiormente ne l l 'A t l an te . R. Jannasch l ' i n 
c o n t r ò spesso nella parte mer id ionale del Marocco f r a lo Schwika e i l Uadi-Draa dove 
prende i l nome d i Audet. I l suo modo d i v ivere era al tu t to ignoto e io stesso non potrei 
d i re n u l l a d i p i ù , non avendola m a i veduta ne i m i e i v iaggi , se i l dot tore Buvry non 
avesse avuto la b o n t à d i r i f e r i r m i i seguenti r agguagl i : 

« La pecora c r in i t a viene generalmente chiamata Ami dag l i i nd igen i dell 'Algeria 
mer id iona le ; i l maschio prende i l nome d i FescMal, la f e m m i n a si chiama Massa e 
l 'agnel lo Charuf Nella p rov inc ia d i Costantina questo an imale abita le falde meridio
na l i del monte Auras ; g l i A r a b i accertano che non deve mancare neppure nelle steppe 
che conf inano con quel g ruppo d i montagne e nel deserto arenoso d i Uadi-Sinf. Nella 
par te occidentale del paese abi ta i l G e b e l - A m u r e s ' incontra spesso nella provincia 
d i Orano sul p e n d ì o mer id iona le del Gebel Sidi Scheich. Nel l 'a l ta montagna e special
mente ne l l 'A t l an te marocchino è senza dubb io assai p i ù comune che non nell 'Algeria 
p o i c h é t u t t i i r u m i n a n t i amano l ' i so lamento , i l uogh i p r e s s o c h é inaccessibili e lontani 
da l consorzio umano come sono appunto que i m o n t i selvaggi. 

« L ' A r u i ama le creste e le vette p iù alte delle giogaie a cui si accede soltanto pas
sando f r a le roccie f r an tuma te e f r a i sassi m o b i l i ; p e r c i ò la sua caccia è diffici le e 
pericolosa e n o n promet te m o l t i guadagni p e r c h è la pecora c r i n i t a mena v i ta isolata 
e si raccoglie soltanto i n piccol i b ranch i compost i d i var ie f e m m i n e e d i qualche 
maschio nel mese d i novembre , durante i l per iodo degl i a m o r i ; t e rmina to questo 
periodo i b r anch i si sciolgono ed ogn i i n d i v i d u o r ip rende la sua v i t a isolata. L'accop
p iamento d à luogo a fierissime lot te f r a i maschi . G l i A r a b i accertano che i n questi 
casi si r imane i n dubbio se si debba a m m i r a r e maggiormente la costanza colla quale 
i r i v a l i i n n a m o r a t i stanno uno i n faccia a l l ' a l t r o , col capo abbassato, per mezz'ora e più, 
o la violenza d e l l ' u r t o reciproco quando si slanciano l ' u n o cont ro 1 'al tro, oppure 
finalmente la saldezza delle corna che resistono a cozzi a t t i a s t r i to lare i l cranio di 
u n elefante. I l cibo d e l l ' A r u i si compone d i p iante a romat iche alpine nell'estate, di 
l icheni e d i erba secca ne l l ' i nve rno , m a è p robab i le che esso n o n disdegni neppure i 
g e r m o g l i degli a rbus t i e dei cespugli p iù bassi. 

« Credevo che là caccia della pecora c r i n i t a fosse assai p i ù facile d i c iò che non 
sia i n r e a l t à . Accompagnato dal m i o servo A l i I b n Abe l lasciai l 'oasi d i B i s k r a ; d i r i 
g e n d o m i a nord-est m i avv ia i a cavallo verso i l Gebel el Melch, f raz ione del gruppo 
d 'Auras che scende per balze scoscese nel la p ianura ed è come a l sol i to r icoperto alla 
base d i lande deserte e d i sassi f r a n t u m a t i e m o b i l i . D o v e m m o cercare a lungo prima 
d i t rova re u n sentiero i n mezzo ai r o t t a m i . Con grande fat ica r i u s c i m m o a salire 
a lquanto sul p e n d ì o del mon te giungendo dopo var ie ore all 'al tezza d i 1500 o 1600 m. 
su l l i ve l l o del mare dove una fresca sorgente che m o r m o r a v a a poca distanza c'invitò 
al r iposo . Bevemmo con del iz ia d i quel l 'acqua preziosa e s c o p r i m m o le o rme d i un 
A r u i . Era certo che la pecora c r in i t a aveva bevuto a quel la fonte i n quel g io rno mede
s imo e sapevo che v i sarebbe r i t o r n a t a senza dubb io . Passammo la not te a poca 
distanza dal la fonte . N o n albeggiava ancora cne g i à e ravamo appostat i i n agguato. 
A v e v a m o g i à passato u n ' o r a e mezzo i n u n si lenzio pieno d i a n s i e t à quand'ecco 
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vediamo avv ic ina r s i a l en t i passi u n maestoso feschtal . Le sue movenze erano altere 
e maestose, i passi s i cur i f e r m i e t r a n q u i l l i . G iun to presso la fon te l ' an ima le c e r c ò 
con at tenzione la sponda meno scoscesa, a b b a s s ò la testa per bere : ecco lampeggiare 
i l fuoco de i n o s t r i due f u c i l i . La bestia cadde con u n g r i d o , m a si r i a l z ò d i bo t to e via 
a precipizio con sa l t i d i cu i n o n avevo idea. Ag i l e come i l camoscio, a rd i t o e s icuro , 
i l feschtal co r reva a p rec ip iz io m e n t r e n o i s tavamo osservandolo perplessi . Eppure 
era fer i to e n o n poteva dura re a l u n g o : lo i n s e g u i m m o . Ma le ore passavano e sempre 
gli cor revamo d i e t r o : finalmente le sue o r m e c i condussero sul marg ine d i una parete 

rocciosa che scendeva rap idamente i n una conca sottostante da un'al tezza d i circa 
60 m . L a s s ù sparve ogn i i n d i z i o de l la pecora. F ina lmen te i l m i o arabo decise d i 
scendere nel la conca e appena v i giunse i l suo g r i d o d i g io ia m i a c c e r t ò che la 
povera bestia giaceva m o r t a i n que l la bassura. 

« Osservando g l i ane l l i del le corna g iud ica i che poteva avere da 8 a 10 ann i , ma 
tanto i l m i o arabo quan to g l i a l t r i i nd igen i che in te r roga i p iù t a r d i , f u r o n o concord i 
nell'asserire che i l m i o feschtal non poteva essere annovera to f r a i maschi p i ù grossi 
della sua specie. G l i A r a b i sono gh io t t i del la carne d i questa pecora selvatica e anch ' io 
debbo confessare d i avel la t rova ta squis i ta e m o l t o af f ine a quel la del cervo. G l i A r a b i 
adoperano la pelle d e l l ' A m i per fa re c o p r i p i e d i e tappet i d i va r ia so r t a ; i l cuoio c o n 
ciato i n m o d o o p p o r t u n o fornisce u n o t t i m o marocch ino . 

« Sebbene l ' A r u i si possa annovera re f r a g l i a n i m a l i p i ù r a r i della fauna terrestre , 
i montanari del paese ca t turano g l i i n d i v i d u i g iovan i col laccio e l i vendono a v i i 
prezzo al comandante del posto m i l i t a r e p iù v i c i n o . Nel g i a rd ino del la Casa sociale d i 
Biskra v i d i u n giovane a r u i sal ire i n poch i sal t i quasi v e r t i c a l i u n m u r o d i 5 m e t r i che 
cingeva la sua d i m o r a , col la stessa f ac i l i t à con cui avrebbe c a m m i n a t o sopra u n suolo 
piano; g iunto sul m u r o , stava r i t t o i n p ied i sopra uno spazio largo appena u n p a l m o , 
mostrando d i t r o v a r v i s i beniss imo. Spesso si procacciava i l piacere d i pascolare f u o r i 
della sua pr ig ione e s ' i m p a d r o n i v a d i t u t t o c iò che lo al le t tava nei g i a r d i n i , val icando 
siepi e murag l i e col la leggerezza del g innast ico p i ù esperto. Si a l lon tanava sovente 
dalla sua d i m o r a , m a n o n tardava a r i t o r n a r v i vo lon ta r i amen te passando per la mede
sima strada. N o n aveva nessuna paura del la gente ; si avvic inava a t u t t i e accettava 
senz'altro da l la m a n o dei suoi v i s i t a t o r i i l pane e le a l t re gh io t toner ie che g l i v e n i 

vano offer te » . 
In questi u l t i m i t e m p i la pecora c r i n i t a giunse p i ù sovente v i v a i n Europa ed oggi 

non è p iù una r a r i t à ne i g i a r d i n i zoo log ic i . L a sua v i t a i n s c h i a v i t ù n o n presenta nu l la 
di particolare, p o i c h é , a l l ' i n f u o r i della sua grande a t t i t ud ine ad a r r ampica r s i , quesla 
pecora non si d is t ingue per nessun 'a l t ra p r o p r i e t à carat ter is t ica , sebbene sia assai p iù 
volontaria e ind ipenden te , da l l a nos t ra pecora domest ica e super i d i m o l t o anche n e l 
l'agilità dei m o v i m e n t i quel le che sono nate e cresciute i n montagna . Tu t tav ia questa 
grande v i v a c i t à d i m o v i m e n t i n o n c i deve i n d u r r e a g iudicare er roneamente la sua indole 
intellettuale, p o i c h é la pecora c r i n i t a è s tup ida , l i m i t a t a , caparbia , cocciuta, t i m i d a e 
paurosa come la pecora domest ica e per conseguenza anche d i f f i c i l e da t ra t ta re e da 
addomesticare e assai m e n o doci le e mansueta d i c iò che si pot rebbe credere cons i 
derando la descrizione d i B u v r y ci tata poco sopra. Non riesce m a i a dis t inguere i l suo 
custode dal le a l t re persone addette a l lo s t ab i l imen to i n cu i v ive e ad ogni m o d o non 
gli si af feziona come ad un amico , m a p iu t tos to come ad u n servo fedele che la p r o v 
vede d i c ibo . F i n c h é è g iovane sfugge l ' u o m o che vede ogn i g io rno come tu t t i g l i a l t r i , 
invecchiando d iven ta r r i t a b i l e e aggressiva. È p iu t tos to seria, anz i ta lvol ta a d d i r i t t u r a 
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cupa e mal inconica e certamente essa è m o l t o lontana da l possedere l ' i ndo le allegra e 
scherzevole delle capre. Un ' inez ia basta per fa r la andare i n col le ra ; s ' i n fu r i a per la più 
piccola c o n t r a r i e t à , d imos t rando d i sapersi valere benissimo della sua fo rza . Teme i 
cani e t u t t i g l i a n i m a l i che le paiono per ico los i ; la lo ro presenza la induce a fuggire 
prec ip i tandosi come pazza cont ro i l grat iccio del la sua p r ig ione co l l ' impe to d i terrore 
che dis t ingue le pecore; to l le ra discretamente, ma n o n a lungo , la presenza delle specie 
a f f i n i , delle capre, delle pecore, degl i stambecchi e dei m u f f i o n i . Appena si t rovano al 
cospetto d i u n r iva l e , quando entra i n giuoco l ' amore , i maschi combat tono tut t i i 
g i o r n i per la v i t a e per la m o r t e e spesso la lo t ta finisce col la m o r t e d i uno dei com
ba t ten t i . L ' amore r isvegl ia a lquanto le catt ive q u a l i t à de l l ' an imale e a l lora i maschi 
possono d iventare anche assai per icolosi per le f e m m i n e della l o r o specie. La pecora 
c r in i t a n o n si p u ò considerare per nessun r igua rdo come u n an imale s impat ico e pia
cevole i n s c h i a v i t ù : i l suo aspetto e la strana c r in i e ra d i cui è f o r n i t a fanno una certa 
impress ione sul l 'occhio dell 'osservatore, ma l ' i ndo le della bestia n o n è tale da richia
m a r e e mantenere i n t o r n o a s é l 'a t tenzione dei v i s i t a t o r i dei g i a r d i n i zoologic i . 

Centosessanta g i o r n i dopo l ' a ccopp iamen to e t a lo ra 1 g io rno o 2 p r i m a , oppure 
2 o 3 g i o r n i p i ù t a r d i , la pecora c r in i t a d à alla luce 1 o 2 agnel l i : questi sono anima
le t t i graziosiss imi , già v ivac i s s imi nelle p r i m e ore del la l o ro v i t a , ag i l i e desiderosi di 
a r r ampica r s i dapper tu t to , per cui r i co rdano assai p i ù i capret t i che non g l i agnel l in i pro
d o t t i dal le pecore domestiche. I n capo a 2 4 ore s i a r r ampicano i n t u t t i i luogh i elevati 
della l o r o p r ig ione con evidente soddisfazione ; a l l ' e t à d i 2 o 3 g i o r n i manifestano una 
v i v a c i t à veramente s t raord inar ia la quale c i spiega le g r and i d i f f i co l t à che si debbono 
incont ra re per c a t t u r a r l i nel la v i t a l ibera . Col l ' andar del t empo i l o ro p r i m i salti si 
t r a s fo rmano i n g iuoch i p rop r i amen te de t t i . L a madre segue t u t t i i m o v i m e n t i della 
prole con m i n o r e indi f ferenza d i quel la che osserviamo nella pecora domestica, di 
t r a t to i n t r a t to accompagna i figli nel le salite t r o p p o ardue, l i r i c h i a m a con u n dolce 
belato che l i induce a cercare i suoi capezzoli e ad ag i ta r l i fo r t emente per farne uscire 
maggior copia d i latte come sogliono fare g l i agnel l i domest ic i e i capre t t i . Quando le 
cond iz ion i a tmosfer iche sono favorevo l i al l o ro sv i luppo i p i cc in i crescono mol to rapi
damente ; dopo una set t imana incominc iano a brucare qualche stelo d 'e rba ; a l l ' e tà di 
u n mese mangiano i l cibo degl i adu l t i , m a con t inuano a poppare p o i c h é la madre li 
svezza sol tanto quando si avvic ina d i nuovo i l per iodo degl i a m o r i . 

Anche la pecora c r in i t a f u oggetto d i una v iva at tenzione per par te del l 'uomo il 
quale p e n s ò d i addomest icar la o a lmeno d i i n t r o d u r l a a l lo stato selvatico nelle nostre 
montagne . È certo che questo proget to potrebbe r iusc i re o t t i m a m e n t e : i l nostro clima 
è confacente alla pecora c r in i t a d i cui l ' a l levamento n o n presenta nessuna grave diff i 
c o l t à ; m a resta a vedere se questa specie d i pecora addomesticata o selvatica possa 
renders i realmente u t i l e a l l ' u o m o . La pecora c r i n i t a è d i f f i c i l e da accontentare riguardo 
al cibo come la pecora domestica, r ichiede u n n u t r i m e n t o scelto ed una serie ininter
ro t t a d i cure, p e r c h è , malgrado i l suo aspetto robus to , è delicata e spesso m u o r e senza 
alcuna causa apparente. Nel g iornale d i caccia i n t i t o l a to « Il cacciatore » del l ' anno 4888 
leggiamo che i l p r inc ipe Va ldemaro L ippe in t rodusse va r i e pecore c r in i t e nel la foresta 
d i Teutoburgo dove fece cingere apposi tamente con una cancellata d i f e r r o due antiche 
cave d i p ie t ra abbandonate per l 'uso esclusivo delle pecore. Nel 1888 le pecore crinite 
d i Teu toburgo erano i n n u m e r o d i 9 e p romet t evano d i m o l t i p l i c a r s i rapidamente . Un? 

maschio ucciso da l p r inc ipe L ippe pesava 1 1 4 K g . I l Burcha rd t r i fer isce che l ' impe

ra tore Napoleone I I I fece i n t r o d u r r e una coppia d i pecore c r i n i t e nel la foresta d i Marly, 
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ma i n b reve la f e m m i n a venne uccisa da u n cacciatore c landes t ino; i l generale d i 
Bredow-Br iesen uccise i l maschio i n una g rande caccia avvenu ta du ran te l ' assedio 

di Pa r ig i . 

Due soli gradi di latitudine dividono la pecora crinita dal MUFFÌONE (Ovis 
musimon, Capra, Aegoceros e Caprovis musimon, Capra e Aegoceros ammon) 
l 'unica pecora selvatica p r o p r i a d e l l ' E u r o p a che ab i ta le montagne della Sardegna e 
della Corsica. I n generale si crede che ne i t e m p i anda t i i l m u f f ì o n e abitasse pure a l t re 
par t i d e l l ' E u r o p a m e r i d i o n a l e come per esempio le isole Balear i e la Grecia, m a 
questa asserzione n o n s i fonda sopra nessun ragguagl io esatto. I l m u f f ì o n e manca i n 
tutta la Spagna d i cui la par te m e r i d i o n a l e - o r i e n t a l e è considerata come la sua pa t r i a 
e p robabi lmente n o n l ' a b i t ò m a i i n nessun t empo . Esso v i f u confuso col lo stambecco. 

Mi sono i n f o r m a t o con d i l igenza speciale del m u f f ì o n e ; ho s tudiato m i n u t a m e n t e tu t te 
le collezioni d i a n i m a l i , m a r i c o n o b b i sempre che la penisola iber ica è abitata sol tanto 
dallo stambecco de i P i rene i e n o n a lberga nessun 'a l t ra specie n è d i capre n è d i pecore 
selvatiche. I m o n t a n a r i d à n n o al maschio del m u f f ì o n e i l n o m e d i muffrone e ch ia 
mano la f e m m i n a rnuffra; questo an ima le v i v e t u t t o r a i n b r a n c h i che annoverano 
spesso c inquanta i n d i v i d u i , m a i n generale sono assai m e n o n u m e r o s i . I l conte 
A. Schmising-Kerssenbrook i l quale fece u n l ungo v iaggio i n Corsica a lcun i ann i 
or sono, dice che l ' i so la è ancora abi ta ta da m o l t i m u f f ì o n i che p e r ò n o n sono p i ù 
raccolti i n b r a n c h i ; ne l le sue caccie egl i ebbe sol tanto occasione d ivede re degli i n d i v i d u i 
isolati o t u t t ' a l p i ù 4 , 5 e qualche r a r a vo l t a 7 i n d i v i d u i i n una vo l t a . I R o m a n i d i s t i n 
guevano i l m u f f ì o n e del la Corsica da que l lo del la Sardegna ; P l i n i o ch iama l ' uno 
musmon e l ' a l t r o ophion come i G r e c i ; g l i i b r i d i p r o d o t t i da l l ' accoppiamento del 
muff ìone colla pecora prendevano i l n o m e d i umbri. 

Gli sc r i t t i degl i a u t o r i an t i ch i d i m o s t r a n o che ne i t e m p i andat i queste pecore sel
vatiche erano numeros i s s ime . Qualchevol ta i n una sola grande caccia se ne uccidevano 
da400 a 500 i n d i v i d u i ; a t tua lmente i caccia tor i debbono accontentarsi d i ucciderne 6 
o 7 ; nelle g r a n d i caccie pra t ica te da i s igno r i con t u t t i i mezzi i m m a g i n a b i l i se ne 
prendono qualche r a r i s s i m a vo l t a da 30 a 4 0 i n d i v i d u i . A l l a fine del secolo scorso, a i 
tempi dell 'abate Celt i i l quale descrisse a lungo per la p r i m a vol ta la v i t a del m u f f ì o n e , 
le caccie p i ù f o r t u n a t e erano quel le i n cui si uccidevano 400 m u f f ì o n i . 

Lo stesso na tura l i s ta aggiunge che queste pecore selvatiche non abi tano tu t te le 
montagne della Sardegna, ma sol tanto certe catene pa r t i co l a r i e v i v o n o esclusivamente 
sulle vette p i ù alte d 'onde possono abbracciare col lo sguardo t u t t o i l mare che c i rconda 
l'isola. I ragguagl i r i f e r i t i p i ù t a r d i dal L a m a r m o r a sono scarsi e i n su f f i c i en t i . Egl i n o n 
è punto d 'accordo col Cetti p o i c h é accerta che verso i l 4825 i m u f f ì o n i abbondavano 
ancora i n Sardegna come a i t e m p i d i P l i n i o , m a d i m i n u i r o n o rap idamente i n seguito 
alle caccie pra t ica te colle a r m i da fuoco m o d e r n e e i l r i g i d o i nve rno del 4830 che 

ne d e c i m ò a lquan to le schiere. 
I l m u f f ì o n e è una delle pecore selvatiche p i ù piccole sebbene abbia una l u n 

ghezza complessiva d i m e t r i 4 , 2 5 ; la coda è lunga 40 c m . a l p i ù ; l 'altezza misura ta 
del garrese è d i 70 c m . e i l peso va r i a f r a 4 0 e 50 k g . Le corna misura te sulla c u r v a 
tura ragg iungono spesso la lunghezza d i 65 c m . e i l peso va r i a f r a 4 e 6 k g . I l corpo 
è tozzo come que l lo d i tu t te le pecore selvat iche. I l pelo è p iu t tos to cor to e l iscio ; 
durante l ' i n v e r n o l a b reve lanet ta increspata si r i n f i t t i s ce a lquanto e a l lo ra t u t t o i l 
complesso de l m a n t e l l o d iven ta m o l t o fitto; su l pet to i l ve l lo si a l lunga no tevo lmente 
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f o r m a n d o una breve c r in ie ra . La l inea dorsale è bruno-scura , i l r imanen te del mantello 
d i color rosso-volpino che tende al c iner ino sul la testa e passa a l bianco sul muso: 
sulla groppa, sui m a r g i n i della coda, s u l l ' e s t r e m i t à dei p ied i e nel le p a r t i i n f e r i o r i del 
corpo. A l c u n i pe l i i solat i sono rosso-volp in i ed a l t r i ne r i ; la lanet ta è grigio-cinerina. 
Ne l l ' i nve rno i l pelame si oscura e passa al rosso-castagno; sui fianchi spicca una 
grande macchia quasi quadrata , g ia l lo -ch ia ra o bianchiccia . Le corna de' maschio 
sono lunghe e robuste, m o l t o grosse dalla base alla m e t à d 'onde poco a poco si vanno 
assott igliando e aguzzando. La loro sezione trasversale è t r iangolare , ma ogni lato è più 
o meno infossato nel mezzo e r i v o l t o verso i l lato corr ispondente d e l l ' a l t r o corno, i l 
secondo a l l ' i n f u o r i e i l terzo a l l ' i n d e n t r o . Le due corna si toccano quasi alla radice, 
m a i n breve si scostano e s ' incurvano i n una direzione ob l iqua p r e s s o c h é falciforme 
a l l ' i nden t ro , a l l ' i n f u o r i e a l l ' i n g i ù , col la punta r i v o l t a i n basso, a l lo innanzi e allo 
inden t ro . I l corno destro è r i v o l t o a s in is t ra e i l s in is t ro a destra. La superficie delle 
corna presenta dalla radice al la punta da 30 a 4-0 rughe p iù o meno i r r ego la r i e molto 
ravvic ina te . La f e m m i n a , assai p i ù piccola del maschio, si dist ingue pel colore piuttosto 
f u l v o del mante l lo , per la mancanza o a lmeno per la r a r a presenza delle corna le quali 
quando esistono sono sempre breviss ime, lunghe t u t t ' a l p i ù da 5 a 6 c m . e s imi l i a 
due p i r a m i d i ottuse. 

Al l 'oppos to della pecora c r i n i t a i l m u f f ì o n e v ive i n b ranch i gu ida t i da u n maschio 
vecchio e robusto . Questi b r a n c h i , dice i l Mimau t , abi tano le vette p i ù alte e stabili
scono le l o ro d i m o r e sulle paret i rocciose p r e s s o c h é inaccessibil i . Come t u t t i g l i altri 
r u m i n a n t i che menano v i t a sociale, anche i m u f f ì o n i appostano sentinelle che fanno la 
guardia al la schiera, avver tono i compagni del per ico lo che l i minaccia con un grido 
par t icolare che l i induce a fugg i re a l l ' i s tante . Durante i l per iodo degli a m o r i i branchi 
si d iv idono i n piccole br iga te composte d i un maschio e d i alcune f e m m i n e che i l 
capo del la schiera ha conquistato con fiere lot te . I l m u f f ì o n e t i m i d o e pauroso per 
na tu ra si mostra sempre t emera r io nelle zuffe coi suoi s i m i l i . Nei mesi d i dicembre e 
gennaio le montagne echeggiano pel cozzo delle corna ur ta te v io len temen te ; seguendo 
con precauzione la direzione d 'onde proviene i l r u m o r e degl i u r t i , si vedono i robusti 
maschi del branco l 'uno in faccia a l l ' a l t r o , a capo basso, avventars i con tale violenza 
da rendere inconcepibi le che i comba t t en t i possano resistere a s i m i l i assalti. Non di 
rado uno dei r i v a l i ur ta to da l l ' avversar io , prec ip i ta nell 'abisso da l l ' a l to del burrone e 
si sfracella i n fondo al precipiz io . 

Nel mese d i apr i le o d i maggio, 21 set t imane dopo l ' accoppiamento , la femmina 
partorisce 1 o 2 p icc in i i qua l i n o n tardano a seguire la m a d r e colla massima sicurezza 
ne i sent ier i p i ù per icolosi e presto le sono par i i n t u t t i g l i esercizi. A l l ' e t à d i quattro 
mesi le corna spuntano a l l ' agne l lo ; appena hanno compiu to u n anno i maschi inco
minc i ano a pensare a l l 'accoppiamento, sebbene non si possano d i re perfettamente 
adul t i p r i m a del terzo anno. 

I m o v i m e n t i del m u f f ì o n e sono v ivac i , ag i l i , r a p i d i e s i cu r i , m a l ' an ima le n o n resiste 
a lungo al la corsa, a lmeno sul te r reno piano. La sua maggiore a b i l i t à consiste nell'ar-
r ampica r s i . I l Cetti dice che i l m u f f ì o n e é m o l t o t i m i d o e i l p iù l ieve f rusc io basta per 
f a r l o t r emare d i spavento e met te r lo i n fuga . Quando i suoi nemic i lo incalzano da 
v i c ino , per m o d o che n o n possa p i ù salvarsi a r r ampicandos i sopra un ' a l t u r a vicina, 
o r i n a per l 'angoscia, oppure , come a l t r i c redono, lancia la sua u r i n a sui nemic i . Fra 
questi tengono i l p r i m o posto i l up i e le l i nc i ; g l i agne l l i d iven tano spesso preda 
del le aqui le . 
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Muffìone (Ovis musimon). 1 / 1 2 della grandezza naturale. 

L 'uomo adopera ogn i mezzo per i m p a d r o n i r s i d i questo prezioso an imale selvatico. 
Durante i l pe r iodo degl i a m o r i i caccia tor i nascosti nelle macchie p i ù fìtte a l let tano i 
maschi i m i t a n d o i l belato delle f e m m i n e ; m a la caccia p i ù comune è quel la a l l ' ag 
guato che p e r ò riesce quasi sempre i n f ru t t uosa . Questa caccia, dice i l conte Schmis ing -
Kerssenbrook, è ancora p i ù d i f f ìc i le d i que l la del camoscio p e r c h è i m u f f ì o n i vedono 
e fiutano a g r a n d i distanze. Non d i rado si vedono pascolare i n compagnia delle capre 
rinselvatichite da m o l t o t empo che sono pure considerate come buone prede dai cac
ciatori coi qua l i i m u f f ì o n i si compor t ano a l l ' inc i rca come i camosci ; g l i i n d i v i d u i 
isolati fuggono velocemente , spiccando sa l t i a r d i t i s s i m i ; se invece sono r i u n i t i i n 
branchi procedono con magg io r lentezza sal tando, m a f e rmandos i d i t r a t to i n t ra t to 
per riconoscere l ' i m p o r t a n z a del per ico lo . Dopo le f o r t i nevicate scendono nel la val le 
e si uniscono p e r f i n o alle greggie delle pecore domest iche. La carne del m u f f ì o n e è s q u i 
sita p o i c h é al sapore a romat i co del la selvaggina unisce i l gusto del icat iss imo della carne 
di castrato. A l l a fine d i maggio i l m u f f ì o n e i n c o m i n c i a ad i m p i n g u a r e e a l lora d iventa 
quasi grosso come u n castrato i m p i n g u a t o apposi tamente . L ' i n t e s t ino r i p u l i t o a dovere, 
at torcigl iato a guisa d i cordicel la e a r ros t i to al f o r n o o a l lo spiedo è considerato come 
una gh io t tone r i a p re l iba ta e prende i l n o m e di corda. La pelle e le corna del m u f f ì o n e 
sono pure adoperate i n v a r i m o d i ; m a p iù d i tu t to i l resto sono preziosi i bezoardi che 
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si t rovano d i t ra t to i n t r a t to ne l p r i m o scompar t imento del lo stomaco e sono considerati 
come sudor i f e r i d i effetto cer t iss imo. 

È imposs ibi le cat turare i m u f f ì o n i vecchi e a d u l t i ; s i p rendono sol tanto i giovani 
dopo d i averne uccisa la madre . Questi i n d i v i d u i g iovan i , dice i l Cett i , s i avvezzano 
presto a l lo ro custode, si addomesticano fac i lmente , ma conservano s è m p r e la grande 
v i v a c i t à e la sveltezza carat terist ica dei l o r o compagni selvat ici . I m u f f ì o n i domestici 
non sono pun to r a r i nei v i l l agg i della Sardegna e del la Corsica ; a l cun i s i avvezzano 
per t a l modo agl i u o m i n i che seguono i l padrone dapper tu t to come i cani , ubbidiscono 
a l suo r i c h i a m o , ecc. Si rendono sol tanto i m p o r t u n i col la l o r o soverchia arroganza. 
F rugano i n t u t t i g l i angol i della casa, r o m p o n o le s tovigl ie e danneggiano g l i utensili 
domest ic i i n tu t te quelle p a r t i della casa i n cui regnano come p a d r o n i assoluti . I maschi 
vecchi d iventano spesso ca t t i v i e n o n si lasciano domare neppure colle busse, perdono 
ogn i t i m o r e de l l ' uomo appena hanno i m p a r a t o a conoscerlo e a l lo ra lo t tano non sol
tanto per d i fenders i , m a per semplice petulanza. T u t t i i p r i g i o n i e r i ch ' ebb i occasione 
d i osservare m i hanno d imos t r a to che la l o ro in te l l igenza è assai l i m i t a t a e che man
cano d i raz ioc in io . Appos ta i var ie vo l t e alcune t rappole cercando d i a l l e t t a r l i con un 
c ibo d i cu i fossero g h i o t t i . Cadevano r ipe tu tamente ne i lacci e nel le r e t i sebbene si 
mostrassero assai m a l c o n t e n t i del la l o r o dabbenaggine. I sol i i n d i z i d i a t t i v i t à inte l 
let tuale che osservai neg l i i n d i v i d u i t enu t i i n s c h i a v i t ù consistevano i n u n certo 
i s t in to dei l u o g h i , i n una debole m e m o r i a dei benef ic i r i c e v u t i , nel l 'a f fe t to pei com
pagni e ne l grande amore pei figli. 

G l i a n t i c h i sapevano g i à che i l m u f f ì o n e si accoppia col la pecora domestica e 
produce degl i i b r i d i a cu i essi davano i l n o m e d i umber, m a ignoravano che tali 
i b r i d i si accoppiano f r a l o r o e col le pecore domest iche con o t t i m i r i su l t a t i . Pare che 
quest i a n i m a l i , dice i l Cett i , sentano « scorrere nelle p r o p r i e vene i l medesimo sangue 
e siano consci della l o ro or ig ine comune, ma lgrado tu t te le d i f ferenze che l i dist in
guono g l i u n i dagl i a l t r i . I l m u f f ì o n e capisce d i essere una pecora e la pecora sa di 
essere u n m u f f ì o n e . L a lo ro voce è per cos ì d i r e la l o r o d iv isa . Qualchevolta i l muf
fìone abbandona i l suo soggiorno alpestre e scende vo lon ta r i amen te nelle v a l l i dove 
si t r o v a n o le pecore domestiche per v ive re ed accoppiarsi secoloro ; n o n d i rado gli 
agnel l i p r i v i d i m a d r e cercano le f e m m i n e dei m u f f ì o n i , le seguono belando per suc
chiarne i l lat te e queste n o n r i f i u t a n o d i a l l eva r l i assumendo i l grave carico del loro 
a l la t tamento m e r c è la parentela che le s t r inge a i pove r i o r f ane l l i » . Ne l vi l laggio di 
A tza ra u n m u f f ì o n e si a c c o p p i ò con una pecora la quale diede al la luce u n i b r i d o ; 
questo si a c c o p p i ò a sua vol ta con una pecora domestica e produsse u n a l t ro ibr ido. 
Divers i esper iment i f a t t i p i ù t a r d i a l medes imo scopo ebbero lo stesso r i su l ta to . Nel 
Gia rd ino zoologico I m p e r i a l e d i S c h ò n b r u n n i m u f f ì o n i si accoppiarono ripetutamente 
colle pecore del paese. Così a lmeno r i fer isce i l F i tz inger . G l i i b r i d i p r o d o t t i da questi 
i n c r o c i a m e n t i t o r n a r o n o ad accoppiarsi o ra co l m u f f ì o n e ed o ra col la pecora dome
stica, sempre con o t t i m i r i s u l t a t i . T a l i i b r i d i rassomigl iavano i n g r a n par te alla pecora 
selvatica, m a erano f o r n i t i d i corna meno incurva te e meno robuste . Divers i maschi 
avevano qua t t ro corna come le pecore d i cu i par la Oppiano, le qua l i probabilmente 

n o n erano a l t ro che i b r i d i d i t a l sor ta . Invece finora r imase ro i n f r u t t u o s i i tentativi 
f a t t i per inc roc ia re i l m u f f ì o n e colla capra domest ica. 

I l m u f f ì o n e soppor ta beniss imo la s c h i a v i t ù e prospera o t t i m a m e n t e ne i parchi e 
ne i g i a r d i n i spaziosi . I l G ia rd ino zoologico I m p e r i a l e s i tuato a poca distanza da 
Vienna alberga n u m e r o s i m u f f ì o n i che v i f u r o n o i n t r o d o t t i al p r i n c i p i o de l secolo 
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scorso e v i v o n o a l lo stato semi-se lvat ico senza a l t re cure a l l ' i n f u o r i d i quel le che 

vengono p rod iga te ai c e r v i e a i c igna l i de l parco . Siccome d i t r a t t o i n t r a t t o venne 
r infrescata la razza con a l t r i i n d i v i d u i se lva t ic i , i m u f f ì o n i d i que l G i a r d i n o hanno 
conservati t u t t i i c o s t u m i e le a b i t u d i n i de i l o r o c o m p a g n i l i b e r i e sono t u t t o r a t i m i d i 
e pauros i come i l o r o p r o g e n i t o r i del la Sardegna e de l la Corsica, si r i p r o d u c o n o r e g o 
larmente e sono cons idera t i con rag ione come una selvaggina r a r a e preziosa. I l l o r o 

numero aumente rebbe d i cer to i n m o d o considerevole quando si introducessero ne l 
parco m o l t i i n d i v i d u i se lvat ic i i n una vo l t a . A d ogn i m o d o c iò basta per d i m o s t r a r e 
che i l m u f f ì o n e soppor ta senza i l p i ù p iccolo inconven ien te i l c l i m a dei n o s t r i paesi. 

Le pecore selvatiche più grosse, caratterizzate dall'altezza delle gambe e dalla 
robustezza del le corna ab i tano la pa r t e cent ra le de l l 'As ia e l ' A m e r i c a se t tent r ionale . 
In questi u l t i m i t e m p i f u r o n o descr i t te m o l t e specie d i pecore selvatiche p r o p r i e 
dell 'Asia ; m a le inves t igaz ion i fa t te i n t o r n o a ques t ' a rgomento sono t u t t ' a l t r o che 
complete e n o n mancano neppure g l i e r r o r i p i ù g r a v i r ispet to a l va lore che si deve 
at t r ibuire a queste specie. 

L'ARGALI dei Mongoli (Ovis ARGALI, Aegoceros e Caprovis argali, Ovis ammon) 
è una bel la pecora ta rch ia ta e robus ta , grossa come u n v i t e l l o d i o t to mes i . I K i r g h i s i 
d à n n o a questa pecora i l n o m e d i A R K A R , i So jo t i e i B u r j e t i la ch iamano U G T J L D E . 

Un maschio del museo d i B e r l i n o , menz iona to da l Brand t , è robus to , m a d i f o r m e 
eleganti, ha testa grossa e la rga , faccia u n i f o r m e m e n t e assott igl iata verso i l muso , 
occhio d i grandezza med ioc re , orecchio piccolo , s t re t to , ot tuso a l l ' e s t r e m i t à , collo 
grosso e coda b r e v i s s i m a ; le gambe sono al te e s o t t i l i , g l i zoccol i s t r e t t i e c o r t i , g l i 
zoccoli pos t e r io r i p i cco l i e nascosti ne l pe lo . Le corna sono robuste , la rghe e t r i l a t e r a l i , 
la loro sezione trasversale f o r m a u n t r i a n g o l o d i cu i la base è r i v o l t a a l lo i n n a n z i e 
al l ' insù, m e n t r e i l ver t ice è r i v o l t o i n basso; al la radice le corna sono m o l t o r a v v i c i 
nate; da p r i n c i p i o piegano a l l ' i n d i e t r o e a l l ' i n f u o r i , poscia i n basso e ai l a t i , m a t o r 
nano a volgere la p u n t a a l l ' i n d i e t r o e a l l ' i n s ù per m o d o che, vedute d i f ianco , 
descrivono u n c i rco lo quasi c o m p l e t o ; invece guardando l ' an ima le d i prospet to si 
osserva che i l co rno destro volge a s in is t ra e i l s in i s t ro a destra. A p a r t i r e da l la radice 
le corna sono coperte d i p ro tuberanze m o l t o d i s t in te , ondula te o per cosi d i re i n t r e c 
ciate le une colle a l t re , che scor rono i n t o r n o a l l ' i n t i e r o corno e f r a le qua l i si osser
vano g l i ane l l i r i s u l t a n t i da l la cresciuta annuale i q u a l i sono rappresenta t i da solchi 
maggiormente p r o f o n d i e col locat i a l la dis tanza d i circa 16 c m . I l pe lame si compone 
di fitti p e l i setolosi che si r o m p o n o fac i lmen te e d i una lanetta cor ta e fina; i pe l i 
setolosi si a l lungano leggermente ne l la par te an te r io re del col lo e sul garrese; la 
regione ascellare, d i e t ro le e s t r e m i t à a n t e r i o r i , è coperta d i pe l i c o r t i e i s p i d i ; i n tu t te 
le altre p a r t i de l corpo i l m a n t e l l o conserva una lunghezza u n i f o r m e ; ha una t i n t a p r e 
dominante g r i g i o - f u l v a , opaca; la faccia, le coscie, la par te superiore delle zampe, i 
margini de l lo specchio e la par te pos ter iore de l ven t re sono d i co lor g r i g i o - b r u n i c c i o , 
assai p iù s c u r o ; la par te an te r io re de l muso è b ianco-gr ig ias t ra come i l la rgo specchio 
e la par te i n f e r i o r e delle gambe. I s ingol i pe l i sono b ianchicc i al la radice, b r u n o - f u l v i 
nel r i m a n e n t e del la l o r o lunghezza e quasi sempre p i ù ch i a r i a l l ' e s t r e m i t à . L a l u n 
ghezza compless iva de l l ' an ima le è d i m . 1,93 compresa la coda che m i s u r a 11 c m . ; 
l'altezza m i s u r a t a da l garrese è d i m . 1,12; le corna t rasversalmente m i s u r a n o 7 c m . ; 
nel p u n t o p i ù largo a r r i v a n o a l la larghezza d i 14 cm ; misu ra te sulla cu rva tu ra dal la 
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radice alla pun ta raggiungono la lunghezza d i m . 1 ,22; le lo ro punte sono divise dalla 
distanza d i 93 c m . La f e m m i n a è assai p i ù piccola del maschio al quale rassomiglia 
mo l t i s s imo salvo nel le corna p i ù piccole e p i ù corte. 

L 'area d i d i f fus ione de l l ' a rga l i si estende dalle montagne del d is t re t to d i Akmolinsk 
f ino al marg ine mer id iona le -o r ien ta le de l l ' a l t ip iano della Mongo l i a ; d a l l ' A l t a i giunge 
fino a l l ' A l a t a n e p robab i lmen te anche p i ù a sud. Ma non tu t te le montagne comprese 
i n quest 'area sono abitate i n ugual m o d o de l l ' a rga l i , p o i c h é esso manca i n molte 
loca l i t à e i n quest i u l t i m i t e m p i venne d i s t ru t to i n var ie r eg ion i . Nei paesi mer i 
d i ona l i è rappresentato da l K A T S C H K A R ; nelle reg ioni o r i en t a l i è sost i tui to dal B I G H O R N 

O da u n suo af f ine ; finalmente nelle reg ion i del l 'es t remo nord-es t lo rappresenta la 
P E C O R A D E L L E N E V I . Tut te le classif icazioni delle a l t re pecore selvatiche d i egual 
mole fa t te i n questi u l t i m i t e m p i dal Severzow, da sir V ic to r Brooke e dal Peters si 
fondano sulla descrizione d i ce r t i i n d i v i d u i i so la t i i q u a l i si d is t inguono soltanto per 
la f o r m a u n po ' diversa delle corna e per qualche leggiera var iaz ione nella t in ta del 
m a n t e l l o ; per conto m i o considero sempl icemente tu t te queste pecore come altret
tante v a r i e t à o come g l i s t i p i t i delle qua t t ro pecore selvatiche suaccennate, ma non 
g ià come specie d i s t in te . 

L ' a r g a l i scansa le montagne u m i d e coperte d i boschi ed anche le a l ture ragguar
devol i , e stabilisce a preferenza la sua d i m o r a sui m o n t i a l t i da 600 a 1000 m . sul 
l ive l lo del mare , dove abbondano le roccie nude m e n t r e le falde sono coperte d i rade 
boscaglie e le v a l l i larghe e spaziose. I v i passa l ' i n v e r n o e l'estate press'a poco nel 
medesimo t e r r i t o r i o p o i c h é t u t t ' a l p i ù si reca da una giogaia a l l ' a l t r a . Nelle regioni 
i n cu i n o n teme le ins id ie de l l ' uomo d i m o r a i n b r anch i che r i m a n g o n o divers i anni 
consecut ivi nel lo stesso g ruppo d i montagne . I maschi v i v o n o l o n t a n i dalle femmine 
f u o r c h é nel per iodo degl i a m o r i ; le f e m m i n e menano v i t a isolata ; invece i maschi si 
r iun iscono i n p icco l i b r a n c h i compos t i d i 3-5 i n d i v i d u i ; qualche g io rno p r i m a che 
i n c o m i n c i i l pe r iodo degl i a m o r i g l i a rgal i s i raccolgono i n b r a n c h i cos t i tu i t i d i 10 e 
al p i ù d i 15 i n d i v i d u i . 

La g iorna ta de l l ' a rga l i è d iv isa i n m o d o regolare che m e r i t a d i essere notato. Gli 
argal i sono a n i m a l i d i u r n i . A l m a t t i n o per t empo lasciano le p a r t i p i ù sicure della 
l o ro d i m o r a , vale a d i re le spianate d i roccie v ic ine alle vette dei m o n t i d 'onde l'occhio 
spazia su l l ' amp io or izzonte per scendere sul le falde p i ù basse e pascolose ai piedi 
delle montagne , nelle insenature delle v a l l i oppure nel le val la te stesse e nelle pianure 
che si estendono i n t o r n o ai m o n t i . Mentre la schiera pascola, uno degl i i n d i v i d u i più 
accor t i r i m a n e d i guardia sopra una roccia elevata per u n t empo p i ù o meno lungo, 
secondo i b isogni r ich ies t i da l m o m e n t o . Verso mezzogiorno t u t t o i l branco risale 
sopra u n a l t ip i ano ci rcondato da pare t i scoscese, si accovaccia a t e r ra e si r iposa r u m i 
nando t r anqu i l l amen te . Quando i l luogo n o n pare t roppo s icuro, le sentinelle conti
nuano a fare la guard ia , scambiandosi d i t r a t to i n t r a t t o ; se invece la schiera non 
f u d is turba ta da m o l t o t empo, t u t t i g l i a rga l i si r iposano senza preoccupars i d'altro. 
Verso sera r i t o r n a n o a l pascolo, bevono dopo d i aver leccato u n po ' d i sale quindi 
r i sa lgono lentamente alle l o ro alte d i m o r e onde raggiunger le p r i m a che i l sole al 
t r a m o n t o i n f u o c h i i l cielo a l l 'o r izzonte . 

Durante l 'estate Targal i mangia tut te le p iante d i cu i si nu t re la pecora domestica; j 
d ' i n v e r n o é costret to a contentars i d i musco, d i l i chen i e d i erba secca. A l l o r a si arram
pica sulle vet te e sulle creste dei m o n t i dove i l ven to spazza la neve lasciando a 
nudo i l i chen i . È p i ù d i f f i c i l e da contentare r i g u a r d o al le bevande, p o i c h é ritorna 
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rego la rmente al le stesse fon tane e prefer isce i n m o d o assoluto certe une a certe a l t re . 
Visita ass iduamente le sal ine, essendo gh io t to del sale. F i n c h é la neve n o n è t roppo 
alta si d à poco pensiero d e l l ' i n v e r n o : i l suo vel lo f i t t i s s i m o lo r i p a r a dalle i n t emper i e . 
Si dice che nel le g r a n d i nevicate s i . lasci copr i r e d i neve pe rmet t endo al cacciatore d i 
ucciderlo col la l anc ia : è p robab i l e che c iò accada sol tanto negl i i n v e r n i che lo hanno 

già r i d o t t o a l l ' e s t r emo . 
1 n a t u r a l i s t i n o n sono concord i i n t o r n o al pe r iodo i n cui r i c o r r e l ' accoppiamento 

del l ' a rgal i . Secondo i ragguagl i r i f e r i t i al Prshewalsk i dai Mongo l i , nel la par te m e r i 

d ionale-or ienta le delle montagne d i Gobi i l maschio sarebbe già p r o n t o ad accoppiarsi 
nel mese d i agosto; invece, secondo che m i dissero i K i r g h i s i , nel la par te m e r i d i o n a l e -
occidentale del la Siber ia c iò n o n accadrebbe p r i m a del la m e t à d i o t tobre . P r i m a che 
incominc ino g l i a m o r i i masch i p i ù vecchi scelgono una d i m o r a fissa da cu i scacciano 

i maschi p i ù g iovan i e p i ù debo l i . L o t t a n o accani tamente coi l o ro p a r i pe l possesso 
della d i m o r a e del le f e m m i n e . Questi c o m b a t t i m e n t i procedono e si compiono a l l ' i n -
circa come q u e l l i degli a r i e t i . 

Sette mesi dopo l ' accoppiamento la f e m m i n a de l l ' a rga l i par tor isce 1 o 2 a g n e l l i ; 
i par t i g e m i n i r i su l t ano sempre dal le pecore p i ù vecchie. G l i agnel l i sono assai p i ù 
grossi d i q u e l l i della pecora domest ica : la l o ro lunghezza media è d i 65 c m . ; l 'altezza 
misurata da l la spal la g iunge a 5 4 c m . I l man te l lo ha una t i n t a p redominan te f u l v o -
grigia u n i f o r m e che p e r ò d iven ta g r ig io - scu ra nella par te an te r iore della testa e sul 
dorso del muso ; lo specchio è d i co lor i s abe l l a -g r ig i a s t ro ; la par te i n f e r i o r e del corpo 
è g ia l lo-pa l l ida come la regione ascellare e la regione ingu ina le ; sul la g roppa scorre 
una breve str iscia g r ig io - scu ra . Gl i agnel l i na t i da poche ore seguono le m a d r i dap 
pertutto, pe r f i no nei sent ier i p i ù di f f ìc i l i e n o n ta rdano ad acquistare le a t t i t u d i n i g i n 
nastiche dei g e n i t o r i . Quando sono minacc i a t i da un per ico lo nei p r i m i g i o r n i della 
loro v i ta e n o n r iescono a scansarlo, a l p i ù piccolo segno della madre si r ann icch iano 
fra le roccie i n mezzo alle p ie t re , a l lungano i l co l lo e la testa sul t e r reno e si t r a s fo r 
mano per cos ì d i r e i n una p ie t ra v iven te , sfuggendo i n questo m o d o a m o l t i n e m i c i 
occupati del resto a seguire la pecora m a d r e che si a l lontana con una rap ida fuga . 
Non si m u o v o n o da l l o r o nascondig l io l i n c h è u n nemico non venga a scacciarl i a v i v a 
forza. Se la m a d r e è uccisa a l l ' i m p r o v v i s o si r ann icch iano per nascondersi a l l 'occhio 
dei cacciatori . Sono a n i m a l i p iacevo l i s s imi , a l l eg r i , ag i l i e v i v a c i , hanno m o v i m e n t i 
leggieri ed e legant i , poppano come i capre t t i agi tando fo r t emen te i capezzoli m a t e r n i , 
saltano a l legramente i n t o r n o al la m a d r e e quando sono a f f a m a t i belano press'a poco 
come g l i agnel l i domes t i c i , sebbene con maggio r fo rza . R i m a n g o n o col la madre fino 
al nuovo per iodo degl i a m o r i e con t inuano a poppare f i n c h é la pecora permet te l o ro 

di fa r lo . 
I m o v i m e n t i d e l l ' a r g a l i co r r i spondono alla sua s t r u t t u r a robusta , ma n o n p r i v a d i 

una certa eleganza. I n generale esso cor re t ro t t ando r a p i d a m e n t e ; l ' andatura p i ù 
rapida ch ' ebb i occasione d i osservare i n queste pecore selvatiche consiste i n u n 
galoppo legger iss imo ne l quale la par te an te r io re e pos te r iore de l l ' an imale si solleva 
e si abbassa a l t e rna tamente . Le f e m m i n e fuggono quasi sempre correndo una d ie t ro 
l 'altra i n una fila i n i n t e r r o t t a come g l i s tambecchi e i camosci . Si aggirano sulle roccie 
con una forza ragguardevole accompagnata da u n ' a g i l i t à e da una sicurezza assai 
no tevol i ; r i s a lgono senza alcuna fat ica apparente le pare t i rocciose p i ù d i r u p a l e , 
valicano con sa l t i po r t en tos i g l i abissi p i ù l a rgh i e si p rec ip i t ano senza t i m o r e nelle 
gole p r o f o n d e d i cu i la vis ta basterebbe a spaventare l ' u o m o p i ù coraggioso, « N o n è 
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vero » , dice i l Prshewalsk i , « che i l maschio minacc ia to da u n per ico lo i m m i n e n t e si 
p r e c i p i t i negl i abissi p r o f o n d i e cada sempre sulle corna. Io stesso v i d i un argali i l 
quale b a l z ò parecchie vo l te a t e r ra dall 'al tezza d i 6-10 m . , m a cadde sempre sui piedi 
cercando d i scivolare sulle roccie onde smorzare i l colpo ». Del resto è d i f f i c i l e che gli 
a rga l i facciano qualche cosa senza r i f l e t t e re p revent ivamente ed a f f re t tano mol to di 
rado la l o ro corsa per modo da render la sfrenata, ma l ' ag i l i t à d i cu i sono do ta t i è tale 
da i n d u r r e spesso i n er rore g l i a lp in i s t i poco espert i i qua l i stentano a riconoscere se 
salgano o discendano sulle falde dei m o n t i . Incalzat i si f e rmano spesso; durante la 
fuga si a r r ampicano regola rmente sulle a l ture e sulle vet te c i rcostant i per osservare 
d i là c iò che accade a l l ' i n t o r n o e r ip rendono sol tanto la corsa in te r ro t t a quando si 
accorgono d i essere nuovamente incalzat i da l n e m i c o ; cont inuano a fuggire senza 
in t e r ruz ione solamente quando at t raversano le val la te p i ù larghe e quasi piane. 

L ' a rga l i è dotato d i sensi acut i sv i luppa t i con una certa u n i f o r m i t à . Vede, sente e 
fiuta o t t imamen te , è gh io t to quando g l i è concesso d i esserlo e n o n lascia nul la a desi
derare neppure r i gua rdo al ta t to . L a sua indo le si d is t ingue pel senno e per la p ru 
denza, m a esso ragiona e g iudica pu re con grande raz ioc in io . Nei l uogh i i n cu i sa di 
essere perseguitato con m o l t o accanimento n o n d imen t i ca m a i la sua inna ta prudenza; 
invece si mos t r a p ienamente f iducioso nelle r eg ion i deserte dove è a l sicuro dalle 
ins id ie d e l l ' u o m o . I l Prshewalsk i i n c o n t r ò va r i e vo l te Targa l i nelle montagne di 
Sumachada; i b r anch i d i queste pecore erano cos ì t r a n q u i l l i e f i den t i che si lasciavano 
avvic inare da l cacciatore fino a l la distanza d i 500 passi senza preoccuparsi affatto 
della sua presenza. Siccome i n quel le montagne i Cinesi e i Mongo l i n o n d à n n o la 
caccia agli a n i m a l i selvat ic i per mancanza d i a r m i da fuoco , g l i a rga l i si avvezzano 
beniss imo alla presenza d e l l ' u o m o ; i n f a t t i pascolano spesso col best iame dei Mongoli 
e vanno agl i abbeveratoi i n compagnia delle lo ro m a n d r e sebbene questi si trovino 
quasi sempre a poca distanza dal le capanne degli i n d i g e n i . « Stentavamo a credere ai 
nos t r i occhi » , dice i l Prshewalsk i , « a l l o r c h é i n c o n t r a m m o per la p r i m a vol ta alla 
distanza d i u n mezzo ch i l ome t ro dal la nost ra tenda una schiera d i a rga l i che pasco
lavano t r anqu i l l amen te sul p e n d ì o verdeggiante della montagna ». Gl i a rga l i d i quelle 
r eg ion i , consci del la l o r o sicurezza, n o n pensavano neppure ad appostare sentinelle e 
pascolavano col la massima f iduc ia nelle conche e negl i a v v a l l a m e n t i dei m o n t i lascian
dosi avvic inare dai cacciatori p i ù espert i . Le imprudenze d i t a l sorta non hanno mai 
luogo nelle steppe dei K i r g h i s i . Come le a l t re pecore selvatiche Targal i è dominato da 
una stol ida c u r i o s i t à che spesso g l i riesce assai pericolosa. I l vecchio Steller racconta 
che i caccia tor i del Kamtscha tka sogl iono ins id iare i l b i g h o r n o i suoi a f f i n i che vivono 
nelle montagne local i r i ch iamandone l 'a t tenzione sopra u n fantocc io che vestono coi 
l o r o a b i t i per m o d o che le stupide bestie si lasciano avv ic ina re senza d i f f i co l t à ; i l 
P r shewalsk i intese d i re la stessa cosa r ispet to a l l ' a rga l i e c o n f e r m ò per p r o p r i o conto 
la v e r i t à degl i asserti dei Mongol i r i c h i a m a n d o per circa u n qua r to d 'ora l'attenzione 
d i una schiera d i pecore selvatiche fuggen t i sopra u n palo conficcato nel suolo a cui 
aveva appeso una camic ia da uomo . 

Malgrado queste astuzie la caccia de l l ' a rga l i è m o l t o d i f f i c i l e e r ich iede l ' intervento 
di cacciatori espert i e d i a b i l i t i r a t o r i . Le d i f f i co l t à della caccia d ipendono da ciò che 
Ta rga l i n o n p u ò essere incalzato e tanto meno ins id ia to dapper tu t to , m a per soc
combere r ich iede sempre una fuci la ta che lo ferisca m o r t a l m e n t e . I K i r g h i s i ne 
apprezzano m o l t o la carne la quale del resto è eccellente, sebbene abbia u n sapore un 
po ' t r o p p o aspro. 
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L ' a r g a l i n o n è ins id ia to so l tanto d a l l ' u o m o : la t i g r e , i l l u p o g l i d à n n o a t t iva 
caccia n o n sempre con esito f o r t u n a t o ; essi s ' impadron i scono p i ù f ac i lmen te degl i 
agnelli che p e r ò devono temere sopra tu t to le ins id ie d e l l ' a q u i l a reale. L ' o c c h i o 

acuto d i questo uccel lo n o n s ' inganna e scorge a distanze i n c r e d i b i l i g l i agnel l i 
degli a rga l i accovacciat i e i m m o b i l i f r a le roccie e a l lo ra i l povero m a m m i f e r o è i r r e 
vocabilmente pe rdu to se la m a d r e n o n r i t o r n a ne l m o m e n t o o p p o r t u n o . Durante le 
nostre caccie ne l le mon tagne d i A r k a t i K i r g h i s i c i p o r t a r o n o u n agnello d i l an ia to 
dal t e r r i b i l e uccel lo d i r ap ina . A v e v a m o veduto f u g g i r e e r i t o r n a r e la m a d r e incalzata 
dai cacciator i , m a la sua breve assenza era bastata p e r c h é i l figlio piombasse f r a g l i 
ar t ig l i de l l ' aqu i l a . 

I nos t r i c o m p a g n i d i caccia ca t tu ra rono due v i sp i agnel l i d i argal i e l i t r a spor ta 

rono v i v i nel le l o r o capanne. Essi succhiarono senz 'a l t ro i l lat te d i una capra costretta 
ad a l l evar l i e sarebbero cresciut i ben i ss imo se i K i r g h i s i l i avessero accudi t i come 
animali domes t ic i secondo g l i o r d i n i i m p a r t i t i a l l ' uopo da l generale Po l to ra t sk i , d i r e t 
tore delle nos t re caccie. N o n sarebbe d i f f i c i l e ca t turare ed a l levare i n grande g l i 
agnelli d i t a l sor ta i q u a l i po t rebbero d iven ta re o t t i m i ed u t i l i a n i m a l i domes t ic i . 
Questa pecora che soppor ta senza a lcun danno i l r i g ido i n v e r n o e la cocente estate 
delle steppe sarebbe p i ù adat ta d i qua lunque a l t r o an imale ad acc l imatars i nei nos t r i 
paesi. 

Marco Polo, il più celebre fra tutti i viaggiatori del Medio Evo, esplorò il centro 
dell'Asia verso la fine de l x m secolo: egl i r i fe r i sce che l ' a l t i p i ano d i P a m i r , i l quale 
supera l 'altezza d i 4 0 0 0 m . , è abi ta to da una grande q u a n t i t à d i a n i m a l i selvat ici e 
part icolarmente da m o l t e pecore gigantesche. Le corna d i quel le pecore erano lunghe 
3, 4 e pers ino 6 p a l m i e ven ivano adoperate dai pas tor i come rec ip ien t i i n cu i essi 
conservavano i l o r i c i b i . Mol te d i quel le pecore selvatiche erano v i t t i m e dei l u p i ; 
perciò le l o r o ossa e le l o r o corna giacevano sparse al suolo, m a i pas tor i le racco
glievano i n t a n t i m u c c h i des t inat i a ind icare la s t rada ai v i agg ia to r i quando la neve 
ricopriva i l t e r reno . 11 Burnes che fece u n lungo v iaggio nel la Bucar ia al p r i n c i p i o del 
corrente secolo, pa r l a de l lo stesso an imale ch iamato R A S S E dai K i r g h i s i e K U S C H G A R 

dagli ab i t an t i delle p i a n u r e : esso è p i ù grosso d i una vacca, m a p i ù piccolo d i un 
cavallo, ha una t i n t a generale bianca, e presenta sotto i l mento u n pizzo spiovente 
costituito d i pe l i l u n g h i s s i m i , v i v e nel le r e g i o n i elevate e f reddiss ime ed è inseguito 
accanitamente da i K i r g h i s i i q u a l i ne apprezzano m o l t o la ca rne ; essi lo uccidono 
colle freccie, q u i n d i lo t raspor tano a casa co l l ' a iu to d i due caval l i che stentano a sop
portarne i l g rave peso. I l W o o d , fedele compagno del Burnes , confe rma i ragguagl i 
r i fer i t i da Marco Polo e soggiunge d i aver veduto una d i queste pecore i n carne ed 
ossa: « Era uno splendido an ima le , a l to come u n pu ledro d i due a n n i , adorno d i una 
barba maestosa e d i due corna po ten t i , le qua l i un i t e al la testa, erano cos ì pesanti che 
stentavamo a so l levar le da l suolo. I l corpo svent ra to f o r n ì u n carico suff iciente per u n 
pony. La carne era t ig l iosa e ca t t iva , m a si dice che ne l l ' au tunno m i g l i o r i e acquis t i 
un sapore d i selvat ico assai del icato ». Esaminando una coppia d i corna por ta te dal 
Wood, i l B l y t h r i conobbe che la pecora d i cu i d i s c o r r i a m o non corr i sponde per nu l l a 
né a l l ' a rga l i n è ai suoi a f f i n i d ' A m e r i c a ; p e r c i ò la descrisse classificandola col n o m e d i 
PECORA D E L P A M I R i n onore d i Marco Polo i l quale la m e n z i o n ò e la descrisse per 
la p r i m a v o l t a . D 'a l lo ra i n po i manca rono per m o l t o t empo le not iz ie i n t o r n o a questo 
splendido a n i m a l e ; la f o r t u n a d i descr iverne l 'aspetto e i cos tumi era r i se rva ta a 
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Severzow e Prshewalsk i . La pecora del P a m i r è la p i ù grossa f r a tu t te le pecore 
selvatiche descrit te f i no ad oggi . Il Severzow ebbe occasione d i osservare nel Tien-Scian 
n o n meno di qua t t ro specie dis t in te d i pecore selvatiche e le descrisse minutamente ; 
ne l l ' a l t ip iano del N a r y n superiore egli t r o v ò dappr ima le traccie del nostro ruminante 
conosciuto fino a quel t empo sol tanto per le sue co rna ; p i ù t a rd i raccolse una grande 
q u a n t i t à d i c rani che por tavano ancora le corna e f u così f o r t una to da poter catturare 
diverse pecore a cui d à i l nome d i Katschgar i . Quasi nel medesimo t empo , c ioè nel 1847, 
Stoliczka descrive la stessa pecora ; t re ann i dopo i l Prshewalsk i i m i t a v a l'esempio 
dei suoi predecessori e r i f e r i v a una serie d i ragguagli abbastanza completa . 

I l K A T S C H K A R ( O V I S P O L I I , Caprovis polii) acquista rea lmente la mole che gli 
venne a t t r i b u i t a dal Burnes, p o i c h é la lunghezza totale del maschio adul to , secondo 
Stol iczka, sarebbe d i m . 1,96 e secondo Severzow senza la coda ammonterebbe a 
i n . 2 ,04 ; la testa è lunga 35 c m . e la coda 11 c m . ; l 'altezza misura ta dalla spalla è 
d i m . 1,2, i l peso medio giunge a 2.30 K g . I l corpo robusto è sostenuto da gambe 
robuste, m a piut tos to asciutte e p e r c i ò assai ben conformate ; la testa che l'animale 
t iene sempre sollevata è piena d i espressione, ma lg rado i l naso leggiermente ricurvo 
e i l muso i n c l i n a t o ; l 'occhio non è m o l t o grande, ma vivaciss imo, la pup i l l a è bruna, 
l 'o recchio re la t ivamente piccolo, s t ret to e aguzzo; i l ac r ima to i sono p r o f o n d i e di 
grandezza mediocre . Le corna del maschio adulto sono quasi t r i a n g o l a r i , e coperte 
dapper tu t to d i protuberanze p iù o meno d i s t in te ; al la radice si toccano, ma non 
tardano a volgersi largamente a l l ' i nd ie t ro e a l l ' i n f u o r i descrivendo un ci rcolo completo; 
le l o ro punte compresse to rnano a volgers i a l l ' i nd i e t ro e a l l ' i n f u o r i ; misurate sulla 
cu rva tu ra le corna sono lunghe m . 1,5; al la radice una circonferenza d i 50 cm.; 
quelle della f e m m i n a acquistano appena la lunghezza d i 40 c m . I l pelame si allunga 
a lquanto sul l 'occipi te e sulla nuca; i n t o r n o al col lo f o r m a una c r in ie ra composta 
d i pe l i grossolani e lanosi l u n g h i 13 o 14 c m . ; i pe l i che r i cop rono i l dorso sono 
l u n g h i 6 o 7 c m . e l ' i n t i e ro man te l lo si compone d i pe l i setolosi grossi, du r i e 
m o l t o fitti, f r a le cui r ad ic i spunta una lanetta rada, ma s t raord inar iamente fina. 
Secondo Stoliczka l ' ab i to inverna le del maschio adul to avrebbe una t in t a generale 
b runa con r i f lessi p i ù c h i a r i ; nel la par te super iore del col lo e sulle spalle i l colore 
b runo si t r a s fo rma i n rossiccio o i n b r u n o mol to chiaro e si oscura a lquanto nella 
regione l o m b a r e ; la l inea mediana del dorso è scura e si estende fino alla coda; la 
testa è b runo-g r ig i a s t r a super io rmente e ai l a t i e p iù scura su l l ' occ ip i t e ; i l centro 
del la parte in fe r io re del collo è bianchiccio con r i f lessi b r u n o - c h i a r i ; i fianchi sono 
b r u n i e screziati d i bianco come la parte super iore delle gambe p e r c h è i n queste 
r eg ion i i s ingol i pel i sono f o r n i t i d i punte bianche ; la faccia è b ianchiss ima; lo stesso 
si p u ò d i re delle pa r t i i n f e r i o r i del corpo compres i i p ied i e la coda e del largo specchio 
che si estende fino alla m e t à delle coscie. Severzow non r i u s c ì m a i ad uccidere una 
f e m m i n a d i questa specie, ma crede che le f e m m i n e siano assai p i ù piccole dei maschi 
come egl i stesso o s s e r v ò i n tut te le pecore selvatiche che ebbe occasione d i studiare dal 
v e r o ; invece Stol iczka r i fer isce che i due sessi d i f fer i scono pochiss imo l ' uno dall 'altro 
r i g u a r d o alla mole . La t i n t a della f e m m i n a non è m o l t o diversa da quel la del maschio. 

F inora n o n possiamo s tabi l i re con certezza l 'area d i d i f fus ione del katschkar; 
t u t t a v i a non pare che la sua presenza sia l i m i t a t a a l t e r r i t o r i o d i Tien-Scian e alla 
par te se t tent r ionale del Tibet , p o i c h é esso abi ta pure g l i estesi a l t i p i a n i che abbondano 
ne l l 'As ia centrale. I I katschkar si dis t ingue da i suoi a f f i n i per c iò che v ive esclusiva
mente nel le r e g i o n i mo l t e elevate, o l t r e i l l i m i t e del la vegetazione arborea , e non 
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Kalschkar (Ovis polii). x / n della grandezza naturale. 

discende m a i nel le v a l l i come sogl iono fare le a l t re specie d i pecore selvatiche. Severzow 
lo considera come la vera pecora degli a l t i p i a n i o del P a m i r e dice che la sua presenza 
è l imi ta ta ag l i a l t i p i a n i che sovrastano i l l i m i t e del la vegetazione arborea dove p r o 
babilmente lo a l le t tano le p iante n u t r i e n t i e succose che a l l ignano i n quel le s o l i t u d i n i . 

La v i t a del ka t schkar n o n è m o l t o diversa da quel la de l l ' a rga l i , astrazione fat ta 
dalla scelta del la d i m o r a che spesso lo met te a conta t to col Jak selvat ico, con varie 
antilopi a lp ine e t a lvo l t a anche col K u l a n . I l Prshewalsk i i n c o n t r ò duran te l ' i nve rno 
delle schiere d i ka t s chka r i composte d i 5 -15 e qualche r a r a vo l t a anche di 25 -30 i n d i 
vidui. Ogni schiera contiene 2 o 3 maschi d i cu i uno assume la guida delle f e m m i n e . 
Queste u l t i m e si a f f idano in t i e ramen te al la v ig i l anza del maschio ; appena esso i n c o 
mincia a cor re re t u t t a la schiera lo segue a l l ' impazza ta . I n generale i l maschio precede 
il branco, m a d i t r a t t o i n t r a t t o si f e r m a e aguzza Io sguardo per vedere c iò che 
accade a l l ' i n t o r n o ; i l r i m a n e n t e del la schiera i m i t a i l suo esempio e t u t t i guardano 
i l luogo d 'onde minacc ia i l pe r ico lo . Per magg io r sicurezza i l maschio si a r rampica 
di t r a t to i n t r a t t o sopra una roccia o sopra u n ' a l t u r a v ic ina . A l l o r a acquista u n aspetto 
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veramente nobi le e maestoso p e r c h è la sua figura si den'nea l ibe ramente su l cielo e i l 
pet to b ianchiss imo i l l u m i n a t o dal sole b r i l l a come la neve caduta d i fresco. 

I ka tschar i passano tu t t a la ma t t ina ta pascolando sulle falde dei m o n t i e nelle 
va l l a t e ; m a appena i l sole s ' innalza su l l 'o r izzonte si accovacciano per r umina re . A 
questo scopo scelgono i dec l iv i poco i n c l i n a t i e r i p a r a t i dai v e n t i d 'onde possono 
abbracciare col lo sguardo una distesa spaziosa, raschiano i l suolo colle zampe e si 
adagiano nel la polvere . Mentre la schiera r iposa i maschi si f e rmano a qualche distanza 
per s o r v e g l i a r c i con to rn i del l uogo ; quando la schiera si compone esclusivamente di 
maschi che possono essere t re o t u t t ' a l p i ù qua t t ro , quest i si adagiano g l i u n i accanto 
agl i a l t r i , volgendo p e r ò sempre le l o ro teste i n va r i e d i r e z i o n i e n o n dimenticano 
m a i d i prendere queste misu re indicate dal la l o ro inna ta prudenza . 

I l Prshewalski seppe dai Mongol i che g l i agnel l i nascono nel mese d i giugno, mentre 
i l per iodo degl i a m o r i r i co r r e i n au tunno avanzato ; quest i ragguagl i corrispondono 
a q u e l l i r i f e r i t i da l Severzow; invece lo Stol iczka accerta forse erroneamente che i l 
per iodo degli a m o r i ha luogo i n gennaio. I n questo t r a t to d i t empo i maschi lottano 
con grande accanimento per la v i t a e per la m o r t e ; secondo Severzow t a l i lotte e non 
g ià i l u p i sarebbero la ragione per cui i n v a r i l uogh i s ' incontrano t an t i crani di 
ka t schkar i accumula t i g l i u n i sugl i a l t r i . Se i l u p i uccidessero davvero queste pecore, 
si dovrebbero t r ova re anche i c ran i delle f e m m i n e e dei g iovan i che divengono più 
fac i lmente l o r o p r e d a ; invece i c ran i sparsi ne l la campagna appartengono quasi tutti 
ai maschi adu l t i che hanno g i à passato l ' e t à d i 4 a n n i e p e r c i ò sono at t i alla r ipro
duzione e av id i d i lo t ta . I c ran i dei maschi d i mezza e t à sono assai p i ù numerosi di 
que l l i dei maschi m o l t o vecchi , sebbene anche questi u l t i m i n o n siano punto ra r i . I 
c ran i dei ka t schkar i n o n sono sparsi i n tu t te le p a r t i del la montagna , m a si trovano 
sol tanto ai p ied i delle pa re t i rocciose p i ù d i rupa te e spesso i n cer t i l uogh i determinati 
sono f r a m m i s t i a que l l i degl i s tambecchi del la Siberia ; a l d i sopra delle pare t i rocciose 
m o l t o scoscese ai cu i p ied i biancheggiano i c r an i delle nostre pecore selvatiche si 
t rovano pure regolarmente cer t i p i a n i erbosi p a r t i c o l a r i dove i ka t schkar i pascolano 
con maggiore f requenza : è chiaro che i p i an i erbosi d i t a l sor ta vengono adoperati 
dai maschi come campi d i bat tagl ia per le l o r o lo t te , d 'onde i v i n t i e spesso anche i 
v i n c i t o r i p rec ip i t ano nell 'abisso. 

L a caccia del ka tschkar è prat icata i n m o d o speciale dai caccia tor i indigeni del 
Tien-Scian . U n cacciatore solo, per quanto abi le possa essere, non riesce ad uccidere 
una d i queste pecore selvatiche p e r c h è i n generale esse n o n cadono a l p r i m o colpo. 
P e r c i ò i K i r g h i s i e i Cosacchi d à n n o l o r o la caccia i n parecchi . A r m a t i d i lunghissimi 
e pesanti a rch ibug i sostenuti da apposi t i caval ie t t i a forche t ta , si recano alla caccia 
a caval lo dei l o ro de s t r i e r i , aspettano la selvaggina a l passaggio e la insidiano 
sotto vento senza lasciarsi vedere, q u i n d i le scaricano addosso le l o r o a r m i . Se 
l ' an ima le cade la caccia è r iusc i ta , se invece con t inua a cor re re uno de i cacciatori 
lo precede a cavallo col la massima v e l o c i t à poss ib i l e , men t r e u n a l t ro lo segue 
pure a cavallo cercando r imane re al coperto per f a r fuoco ne l m o m e n t o opportuno. 
La t e n a c i t à d i v i t a veramente s t r ao rd ina r i a del ka tschkar aumen ta le d i f f ico l tà della 
caccia p e r c h è l ' an imale gravemente f e r i to t r o v a p u r sempre la fo rza necessaria per 
a l lon tanars i a lquanto da l cacciatore. Questa i n s e n s i b i l i t à per le f e r i t e dipende senza 
dubb io dal l ' e rculea forza fisica de l l ' an imale . 

La carne d i u n maschio giovane cat tura to dal Severzow r i co rdava ad un tempo 
quel la de i castrat i i m p i n g u a t i apposi tamente e quel la dei c e r v i ed era saporit issima; 
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nvece l a carne d i u n maschio vecchio era a d d i r i t t u r a ca t t iva e p r o f u m a t a assai 

sgradevolmente d i musch io . 
Ol t re le ins id ie d e l l ' u o m o i l ka t schkar deve soppor ta re quel le delle fiere che per-

;eguitano anche T a r g a l i . I M o n g o l i accertano che i masch i m o l t o vecchi posseggono 
i n nemico m i c i d i a l e nel le l o r o co rna d i cu i co l l ' andar de l t empo le punte si a l l u n 
gano per m o d o da t r o v a r s i d i n a n z i a l la bocca e da i m p e d i r e a l l ' an ima le d i mangia re 
condannandolo p e r c i ò a m o r i r e d i f a m e . I l P r shewal sk i n o n p o t è r iconoscere se questa 
isserzione abb ia qualche cosa d i vero o n o . 

Col BIGHORN (OVIS MONTANA, californiana, cervina epygargus, Capra montana, 
Aegocerus montanus) v iene confusa genera lmente una pecora selvatica che v ive ne l 
Kamtschatka, sebbene questa si d i s t ingua da que l lo per le corna d i ugual f o r m a , m a 
Qotevolmente p i ù piccole . 

Sir John R icha rdson e dopo d i l u i A u d u b o n a f fe rmano che i l b i g h o r n abi ta le 
Montagne Rocciose da l 6 8 ° a l 4 0 ° g rado d i l a t i t u d i n e n o r d ; è comune i n tu t t a la 
parte occidentale d i questo t r a t t o del la catena; m a v i v e sol tanto ne i luogh i p i ù se l 
vaggi e inaccessibi l i dove t r o v a t u t t o c iò d i c u i ha bisogno. I c ig l i on i p i ù s t re t t i che 
sovrastano le pa re t i rocciose cost i tu iscono a l t r e t t a n t i sent ier i p r a t i c a b i l i per queste 
pecore se lvat iche; le buche e le g ro t t e n a t u r a l i o f f r o n o l o r o u n asilo s icuro, l ' e rba 
saporita u n pascolo confacente e le sal ine appagano i n f i n e u n bisogno comune a l u t t i 
i r u m i n a n t i . Quando h a n n o i m p a r a t o per esperienza a conoscere g l i u o m i n i , p r e f e r i 
scono le p a r t i p i ù selvaggie d i quel le r e g i o n i deserte; t u t t a v i a si possono vedere 
abbastanza sovente pe rco r r endo , sopra u n bat te l lo a vapore , g l i a f f l uen t i de l « Padre 
dei fiumi ». Così per esempio i l p r i n c i p e Mass imi l i ano d i W i e d ( 1 8 3 2 - 3 4 ) vide per 
la p r ima vo l ta ques t i a n i m a l i r i t t i su l c u l m i n e d 'una roccia sporgente da l l ' a l to del la 
quale essi guardavano t r a n q u i l l a m e n t e i l ba t t e l lo a vapore che solcava rumoregg iando 

le acque de l fiume. 
La v i t a de l b i g h o r n è t u t t o r a pochiss imo conosciuta. Per questo r i g u a r d o la p r i m a 

relazione del R icha rdson con t inua ad essere la p i ù comple ta d i tu t te , p o i c h é i n a t u 
ralisti e i v i a g g i a t o r i p o s t e r i o r i n o n seppero agg iungerv i nessun ragguagl io i m p o r t a n t e . 
Invece la descrizione de l co rpo e del l 'aspet to de l l ' an ima le n o n lascia n u l l a a desiderare. 
I maschi a d u l t i sono l u n g h i m . 1,9, m a 12 c m . spettano al la coda; l 'altezza misu ra t a 
dalla spalla è d i m . 1 , 0 5 ; la lunghezza del la f e m m i n a va r i a f r a m . 1,4 e m . 1,5 e 
l'altezza oscil la f r a 90 e 95 c m . I masch i acquistano spesso i l peso d i 175 K g . p o i c h é 
le corna sole pesano sovente 25 K g . ; i l peso del la f e m m i n a va r i a f r a 130 e 140 K g . 
II corpo è tozzo e musco loso ; la testa rassomigl ia a que l l a del lo stambecco, è grossa 
ed ha u n p r o f i l o pe r fe t t amen te d i r i t t o ; l 'occhio è p iu t tos to grande, l 'orecchio piccolo 
e corto, i l co l lo grosso, i l dorso l a rgo e robus to come i l pe t to , la coda esile, le coscie 
molto robuste , le gambe f o r t i e tozze, g l i zoccol i c o r t i , fessi quasi ver t i ca lmente nel la 

parte an te r io re , g l i zoccol i p o s t e r i o r i l a r g h i e o t t u s i . 
Le corna gigantesche, m i su ra t e sul la cu rva tu ra , sono lunghe 70 c m . ; al la radice 

hanno una c i rconferenza d i 3 5 c m . che scende a 31 c m . verso i l mezzo del la l o r o 
lunghezza; le pun te del le due corna sono d iv i se da una dis tanza d i 56 c m . Le corna 
sono app ia t t i t e o per meg l io d i r e presentano es ternamente dei l a t i d i r i t t i ; nel la parte 
posteriore s ' i ncu rvano descr ivendo u n arco quasi regolare a pa r t i r e da l lo spigolo 
superiore ed esterno m o l t o sporgente ; p e r c i ò hanno una sezione trasversale al tu t to 
diversa da que l la del le co rna de l l ' a rga l i e sono coperte d i m o l t e rughe t rasversal i , 

t7. — BREHM, Animali. Voi. HI . 
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Al la base si toccano, q u i n d i piegano a l l ' i nd ie t ro po i si vo lgono i n basso e a l lo innanzi 
descrivendo u n arco quasi c i rcolare e t o rnando a volgere a l l ' i n f u o r i e a l l ' i n s ù la punta 
quasi tondeggiante. I l paragone f r a le corna del b i g h o r n e quel le de l l ' a rga l i dà i 
seguenti r i s u l t a t i . Nel b i g h o r n le corna non sono m a i piane e compresse ai l a t i , ma 
r i m a n g o n o larghe, e presentano rughe assottigliate, men t re le corna de l l ' a rga l i sono 
for temente compresse ai la t i ed hanno u n aspetto a lquanto p ia t to . Nel bighorn 
le insenature, o come si ch iamano, i cerchi annual i sono sempre i so la t i e lasciano 
riconoscere soltanto dei solchi t rasversal i s t r e t t i , spesso i n t e r r o t t i e poco v i s ib i l i ; 
men t re nelle corna de l l ' a rga l i i r i g o n f i a m e n t i sono v i c i n i s s i m i ed occupano a l l ' in -
circa i qua t t ro q u i n t i della lunghezza totale . I n o l t r e conviene osservare che in 
generale le corna de l l ' a rga l i sono p iù robuste d i quelle che adornano la testa del 
b i g h o r n , suo af f ine . Le corna della f e m m i n a del b i g h o r n sono assai p i ù piccole e 
p i ù debo l i , r i co rdano quel le della capra domestica, sono aguzze ed aff i la te e s'incur
vano semplicemente ad arco a l l ' i n s ù , a l l ' i nd i e t ro e a l l ' i n f u o r i . I l pelo non ha nulla 
che fare col la lana, è d u r o sebbene soffice al tocco, leggiermente ondulato e lungo 
5 c m . a l p i ù . V i p redomina una t i n t a b r u n o - g r i g i a , sudicia , che si oscura alquanto 
lungo i l dorso. Sono b i a n c h i : i l ventre , la par te in t e rna e poster iore delle gambe, la 
parte poster iore delle coscie ed una striscia che scorre dal la coda verso i l dorso la 
quale si p u ò paragonare col lo specchio d i mol te specie d i ce rv i , i l men to ed una macchia 
che spicca nel la regione della gola sopra u n fondo b r u n o - g r i g i o ; la testa è grigio-cine-
r i n a , chiara , l 'orecchio s imi l e al la testa i n tu t t a la par te esterna e b ianco nell ' interno, 
la par te an ter iore delle zampe è p i ù scura de l dorso, anzi b runo-gr ig io -ne r i cc ia e la 
striscia caudale p iù chiara del la str iscia dorsale. I maschi adu l t i o vecchi sono spesso 
g r i g i o - c h i a r i e t a lvo l ta quasi b ianchicc i . Ne l l ' au tunno e ne l l ' i nve rno la t in ta bruna 
predominante si unisce alla g r i g i a ; ma r i m a n g o n o sempre b ianch i s s imi i l margine delle 
coscie e la par te poster iore del corpo. 

I p r i m i ragguagli che vennero r i f e r i t i i n t o r n o al b i g h o r n sono d o v u t i a due missionari 
che si erano recat i nel la Cal i fornia nel 1697. « T r o v a m m o i n quel paese », dice i l padre 
Picol lo , « due specie d i a n i m a l i che non conoscevamo e l i c h i a m a m m o pecore perchè 
hanno con queste una certa rassomigl ianza. Una è grossa come u n v i t e l l o d i u n anno 
o due, m a la sua testa si avvic ina a quella del cervo e le sue corna che sono lunghis
s ime r i cordano quelle del montone . La coda è macchiet tata e cos ì pure i l rimanente 
del m a n t e l l o ; la coda è p e r ò p iù cor ta d i quella del c e rvo ; g l i zoccoli a l contrario 
sono g r a n d i , tondeggiant i e fessi come que l l i del bue. Mangiai var ie vo l te la carne d i questo 
an imale che è tenerissima e sapori ta . Le pecore appar tenent i a l l ' a l t ra specie sono nere 
o bianche e si d is t inguono poco dalle pecore n o s t r a l i ; sono un pochino p i ù grosse; 
forn iscono un 'abbondante q u a n t i t à d i lana finissima, facile da filare e da tessere ». 

I l b i g h o r n è tu t to ra abbastanza numeroso nei l uogh i ada t t i ai b isogni richiesti 
da l la sua v i t a . Sulle r i v e del fiume Yel lowstone i l p r inc ipe d i W i e d i n c o n t r ò ancora 
dei b ranch i d i b i g h o r n compos t i d i 50 e pe r f i no d i 80 i n d i v i d u i ; A u d u b o n vide nella 
stessa regione una schiera d i questi a n i m a l i che contava 22 i n d i v i d u i ; s i r John Richardson 
accerta che i b i g h o r n v i v o n o generalmente i n b r a n c h i compos t i d i 3 -30 i n d i v i d u i . Ma 
questi ragguagl i r i sa lgono t u t t i a c inquanta , sessanta ed anche set tant 'anni fa ; infatti 
verso i l 1875 i l barone Massimo T h i e l m a n n r i fer isce d i n o n aver m a i veduto n è osser
vato le traccie del b i g h o r n durante le sue lunghe escursioni d i caccia nel le montagne. 

Le f e m m i n e e g l i agnel l i sogliono f o r m a r e greggie d i s t in t e ; invece i maschi vivono 
so l i t a r i o r i u n i t i i n b r a n c h i , f u o r c h é nel per iodo degli a m o r i i n cui si uniscono alle 



Bighorn 

Bighorn (Ovis montana). 1 / u della grandezza naturale. 

pecore, i l che accade ne l mese di d i cembre e a l lo ra , secondo l 'uso generale, hanno 
luogo accanite bat tagl ie f r a i p i ù f o r t i . Nel le a l t re s tagioni de l l ' anno v i v o n o i n pace 
gli uni cogli a l t r i come fanno le pecore domest iche al le qua l i rassomigl iano m o l t o 
nell 'indole. Le pecore pa r to r i scono ne l mese d i g iugno o d i l u g l i o ; per la p r i m a vo l t a 
hanno un solo agnel lo e p i ù t a r d i due che la m a d r e n o n ta rda a condur re f r a le p i ù 
inaccessibili a l tu re . 

Per ciò che r i g u a r d a i l m o d o d i v ivere i b i g h o r n non si d i s t inguono dai l o r o a f f i n i 
e neppure dagl i s tambecchi . Come quest i sono maes t r i i n superab i l i ne l l ' a r te d i a r r a m 
picarsi sui m o n t i . Appena avver tono qualche cosa d ' i n so l i t o , si r i coverano sulle a l ture 
più scoscese e si f e r m a n o su i m a r g i n i e s t remi delle roccie per esplorare col lo sguardo 
il loro d o m i n i o . Minacc ia t i da u n per ico lo i m m i n e n t e fanno in tendere un suono nasale 
sbuffante che costi tuisce pei compagn i i l segnale della f u g a : appena r i suona i l noto 
segnale tu t t a la schiera fugge a p rec ip iz io . Se i l luogo è t r a n q u i l l o , queste pecore selva
tiche scendono v o l o n t i e r i nel le val la te e spesso si recano nei p i a n i erbosi delle gole 
più strette o sulle r i v e dei f i u m i onde pascolarvi a l ungo . Le caverne delle montagne 
di cui le pare t i sono r icoper te d i sai n i t r o e d i a l t r i sa l i , r icevono g io rna lmente la l o ro 
visita e l ' u o m o a p p r o f i t t a d i questa l o r o ab i tud ine per ca t turar le . 11 D r u m m o n t , esperto 
cacciatore, r a c c o n t ò a l R ichardson che queste pecore sono meno paurose nel le l o c a l i t à 
poco f requenta te da i cacciatori e p e r c i ò si possono uccidere p i ù fac i lmente . Ma l 'espe
rienza n o n tarda ad a v v e r t i r l e del per ico lo ed a l lo ra d iventano sommamen te t i m i d e . 

Quando hanno i m p a r a t o a conoscere l ' u o m o , lo t emono quanto i l lupo l o r o ace r r imo 
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nemico . Tanto i b ianch i quanto g l i i nd i an i mangiano la carne del b i g h o r n sebbene 
abbia u n odore ov ino , sensibi l iss imo nel maschio sopra tu t to duran te i l per iodo degli 
a m o r i . La pelle è m o l t o r icercata dagl i i nd i an i i q u a l i l ' adoperano per fare le loro 
eleganti camicie d i cuoio. Essa è resistente e sol ida, sebbene sia m o r b i d a e cedevole. 

F u sempre d i f f i c i l i s s imo cat turare i g iovan i b i g h o r n p e r c h è , quando sono minac
c ia t i da i cacciatori , le l o ro m a d r i l i r i coverano secoloro nelle r eg ion i p i ù inaccessibili. 
Tu t tav ia i n questi u l t i m i t e m p i d ivers i caccia tor i condussero fel icemente a termine 
questa d i f f i c i l e impresa ; nel l 'es t remo occidente vennero addomest icat i parecchi giovani 
b i g h o r n i qua l i p i ù t a r d i andarono a pascolare a l l ' aper to i n compagnia delle pecore 
domestiche colle qua l i s ' incrociarono senza d i f f i co l t à . La carne degli i b r i d i p rodot t i da 
questi i nc roc iamen t i era assai pregiata ; del resto le esperienze fatte a questo riguardo 
n o n sono ancora abbastanza numerose e sicure per potere s tab i l i re un g iudiz io defini
t i vo i n t o r n o a tale a rgomento . 

Finora non siamo in grado di riferire nulla di certo intorno all'origine della pecora 
domes t i ca : lo stesso si p u ò d i re r igua rdo ad a l t r i r u m i n a n t i t r a s f o r m a t i da molto 
tempo i n doci l i ed u t i l i a n i m a l i domest ic i . Le o p i n i o n i dei na tu ra l i s t i sono molto 
diverse a questo r i g u a r d o : a lcuni credono che tu t te le razze d i pecore provengano 
da una sola specie selvatica in t ie ramente est inta da t e m p i i m m e m o r a b i l i , oppure 
passata a l lo stato domest ico e p e r c i ò imposs ib i le da t rovare i n nessuna parte del 
m o n d o . A l t r i invece espr imono l ' ipo tes i che mol t e specie d i pecore selvatiche abbiano 
con t r ibu i to al la produzione della pecora domest ica d i cu i le numerosiss ime razze 
sarebbero i p r o d o t t i d i r i p e t u t i i nc roc i amen t i d i quel le razze selvatiche e dei lo ro discen
denti ; questi considerano i l m u f f ì o n e e que l l i Targa l i come p rogen i to r i della pecora 
domest ica; n o n pochi a t t r ibuiscono l 'onore d i aver la o r ig ina ta a l T A r u i e m o l t i allo 
Scha (Ovis vignei) del Piccolo T i b e t ; a l t r i na tu ra l i s t i a cu i m i associo confessano 
lealmente la l o ro ignoranza della cosa e aggiungono con ragione che tutte queste 
ipotesi non possono per nu l la r isolvere la questione. Le differenze veramente straor
d inar ie che si osservano f r a le var ie razze d i pecore scemano d i m o l t o l 'importanza 
che potrebbero acquistare i n a l t r i casi le d i l igen t i osservazioni fatte sulle poche ossa 
t rovate qua e là e g l i s tudi compara t i v i d i cui f u r o n o oggetto le i m m a g i n i che ador
nano i m o n u m e n t i p i ù an t i ch i . 11 R ù t i m e y e r t r o v ò nel le palaf i t te della Svizzera gli 
avanzi d i una piccola razza d i pecore f o r n i t a d i gambe lunghe e so t t i l i e d i corna simili 
a quelle della capra, la quale è m o l t o diversa da tu t te le razze v i v e n t i conosciute; ma 
c iò d imos t ra soltanto che le pecore hanno esercitato fin da i t e m p i p i ù ant ichi una 
parte abbastanza i m p o r t a n t e ne l l ' economia domestica, p o i c h é i n f a t t i d ivers i monu
m e n t i ci presentano l ' i m m a g i n e d i certe pecore le qua l i i n complesso corrispondono 
alle razze v i v e n t i e d ' a l t ra parte i nos t r i a g r i c o l t o r i c ' insegnano che n o n è punto difficile 
mod i f i ca re le razze delle pecore median te r i p e t u t i i nc roc i amen t i . 

Le tavole d i p ie t ra dei m o n u m e n t i egiziani su cu i è impressa i n g r an par te la storia 
del paese d imos t r ano senza a lcun dubb io che la pecora f u addomest icata dall'uomo 
assai p i ù t a r d i d i a l t r i r u m i n a n t i . « È s t rano », dice i l D i imichen , « e debbo fa r lo osser
vare ai m i e i l e t t o r i , che la pecora non sia r a f f i gu ra t a nei m o n u m e n t i de l l ' ant ico Egitto 
men t r e oggi è largamente allevata i n tu t t a la val le del N i l o , come la capra e le bovine 
i n generale. Possiamo r ipetere r i gua rdo al la pecora c iò che d i c e m m o per la gal l ina oggi 
tanto d i f fusa ne l l 'Eg i t to , pel cavallo e pel camelo. Le pare t i delle cappelle mortuarie 

p i ù ant iche, appar tenent i a l v e a l i v secolo p r i m a de l l 'E ra volgare e raccolte intorno 



Pecore 

le p i r a m i d i d i Ghiseh e d i Sakarah sono r icch iss ime d i i m m a g i n i d i a n i m a l i f r a cu i 
3n t r o v i a m o r a f f i g u r a t a neppure una pecora. Invece v e d i a m o r a f f i g u r a t e i so la tamente 
i n g r u p p i m o l t e capre, m o l t e b o v i n e e va r i e specie d i a n t i l o p i che g l i an t i ch i Eg iz i 

ì d o m e s t i c a v a n o ed a l levavano i n g r a n d i schiere. N o n è suppon ib i l e che g l i Eg iz i evi tas-
;ro d i r a f f i g u r a r e la pecora f r a g l i a n i m a l i domes t i c i rappresenta t i ne i l o r o m o n u m e n t i 
el fa t to che i l m o n t o n e era l ' a n i m a l e sacro ad A m m o n e d i Tebe, p e r c h è i n questo 
iso non l ' av rebbe ro r a f f i g u r a t a neppure p i ù t a r d i ed avrebbero pure scansato d i 
ippresentare d i v e r s i a l t r i a n i m a l i come per esempio le bov ine che appar tengono al la 
izza dalle lunghe corna f r a cu i f u scelto i l sacro bue A p i , e che abbondano appunto 
ei m o n u m e n t i p i ù a n t i c h i . Questa mancanza assoluta d e l l ' i m m a g i n e delle pecore ne i 
ì o n u m e n t i p i ù a n t i c h i d i m o s t r a invece che questo an imale si deve annoverare f r a 
uelli che f u r o n o i n t r o d o t t i assai p i ù t a r d i ne l la va l le del N i l o . La pecora c r i n i t a o 
ru i indigena d e l l ' A f r i c a , d i cu i i l Museo Egiz io d i B e r l i n o possiede due teste m u m m i -
cate, s ' incontra va r i e vo l te nelle i m m a g i n i de i m o n u m e n t i e H a r t m a n n n o n pare al ieno 
al credere che le t re pecore r a f f i gu ra t e i n una t o m b a d i Ghiseh, i n una t o m b a del T i 
Sakarah e i n una t o m b a d i Beni Hassan siano appun to pecore c r in i t e . Sarebbe dunque 
ossibile che la pecora domest ica de l l 'Eg i t to derivasse dal la pecora c r i n i t a ? Soltanto 
natural is t i po t r anno r i spondere a questa domanda ; per conto m i o m i l i m i t e r ò ad 

sservare la mancanza assoluta delle pecore ne i m o n u m e n t i p i ù an t ich i del Regno 
giziano, menz ionando pure la presenza del le teste m u m m i f i c a t e della pecora c r i n i t a 
i quella delle i m m a g i n i che rappresentano lo stesso an ima le . L ' i m m a g i n e del la pecora 
lon s ' incontra neppure p i ù t a r d i , ne i m o n u m e n t i pos te r io r i del Nuovo Regno, f r a g l i 
n imal i r a f f i g u r a t i i n schiere dagl i a n t i c h i egiz i . T u t t a v i a n o n t a r d i a m o ad osservarne 
' immagine isolata, per esempio ne l be l l i s s imo quadro descr i t to da l Prisse, che si t r o v a 
Q una t o m b a d i Gurna e rappresenta u n c o m b a t t i m e n t o d i a r i e t i e che p i ù t a r d i venne 
movamente menz iona to da l celebre Chabas ne l l ' opera ch 'ebbi g i à occasione d i ci tare 
or lando del camelo. Nei t e m p l i del Nuovo Regno t r o v i a m o spesso le i m m a g i n i deg l i 
irieti scolpite nel la p i e t r a ; m o l t i sono r a f f i g u r a t i g l i u n i d ie t ro g l i a l t r i i n lunghe file 
;he inquadrano d ' a m b o i l a t i le s trade del le g r a n d i p rocess ion i ; nel le i s c r i z ion i d i 
mell'epoca i l ge rog l i f i co « Serau » e p i ù spesso ancora la paro la « Sau » senza l 'è e 
V indicano la pecora domest ica i n questione che i l F i t z inge r considerava come una 
specie d i s t in ta ch i amando la P E C O R A D I A S S U A N ( O V I S A R I E S S Y E N I T I C A ) O P E C O R A 

3AGLI ORECCHI PENZOLANTI (OVIS ARIES CATOT1S) ». 
Questa razza, dice H a r t m a n n , si d is t ingue pel naso fo r t emen te arcuato, per g l i 

)recchi l u n g h i , penzo lan t i e p iu t tos to l a r g h i , per le corna spesso abbastanza robuste , 
acurvate a l l ' i n f u o r i , i n basso e d i nuovo i n a l to per m o d o che f o r m a n o u n g i ro d i 
spira e finalmente pe l m a n t e l l o cos t i tu i to c1 ; una lana lunga e fitta; verso i l mezzo la 
;oda ha uno spessore che v a r i a f r a 6 ed ? c m . , ma si assottiglia a lquanto a l l ' e s t r e m i t à . 
Vnche questa razza presenta diverse v a r i e t à ; le i m m a g i n i delle pecore ra f f igura te dagl i 
mtichi ne i l o r o m o n u m e n t i presentano t u t t i i ca ra t te r i d i s t i n t i v i de l l ' od ie rna P E C O R A 

) A L L A CODA P I A T T A ( O v i s A R I E S P L A T Y U R A ) , vale a d i r e : i l naso for temente arcuato, 
[li orecchi p i ù o meno l u n g h i , l a rgh e penzo lan t i e la coda ora p iù p ingue ed ora p i ù 
ottile. Ma o ra conviene osservare die g l i a n t i c h i , r a f f i g u r a n d o le corna dei l o ro a r i e t i , 
e fanno volgere p r i m a a l l ' i n d i e t r o e a l l ' i n f u o r i , q u i n d i i n basso, po i nuovamente a l lo 
•dietro e a l l ' i n f u o r i ; ne l l ' a r ie te c i g r an i to che i l Lepsius t r a s p o r t ò a Ber l ino da Gebel 
ìarkal i sudde t t i ca ra t t e r i d i tale v a r i e t à sono m o l t o p r o n u n z i a t i e si osservano pure 

E» modo evidente ne l l ' a r i e te d i p ie t ra t rova to da l T r é m a u x sotto le r ov ine d i Sobah 
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a l d isopra d i Cha r tum sul Ni lo Azzu r ro i l quale p e r ò presenta u n vel lo lanoso incre
spato che manca alle pecore domestiche allevate ne i c o n t o r n i d i Napata e d i Sobah. 
N o n sappiamo se questo vel lo increspato fosse una fantasia de l l ' a r t i s ta che sco lp ì l'ariete 
o se l 'a r t i s ta stesso abbia scelto per model lo un montone d e l l ' A l t o Egi t to o della Nubia 
i l quale avesse appunto un vel lo increspato. Durante i l suo p r i m o viaggio destinato 
al la esplorazione dei m o n u m e n t i egiziani , ne l 1863, i l D i i m i c h e n si r e c ò al disopra di 
Char tum, sulle rov ine del l 'ant ica Sobah e t r o v ò u n secondo ariete che rassomigliava 
a quel lo por ta to da l T r é m a u x e cost i tuiva uno degli o r n a m e n t i p r i nc ipa l i del cortile 
de l l ' ed i f iz io del Governo d i Cha r tum. 

I ragguagli r i f e r i t i da l l ' au tore sopra ci tat i d imos t rano dunque che g l i Egiz iani appar
tenent i alle epoche pos te r io r i del Regno Egizio al levavano mol t e pecore domestiche 
assai rassomig l ian t i a quelle che v i v o n o ancor oggi nel la val le del N i l o ; m a la que
st ione del la l o r o or ig ine non è r i so l ta per questo, p e r c h è le razze d i cu i discorriamo 
non rassomigl iano per nu l la a nessuna specie selvatica, o r ig ina r i a . A n z i le specie dome
stiche concordano appunto f r a lo ro nella d i f ferenza dalle specie selvatiche. Le differenze 
che si osservano f r a le singole razze consistono p r inc ipa lmen te nel la circonvoluzione 
delle corna, nel la lunghezza e nel la s t ru t tu ra della coda e nelle p r o p r i e t à del mantello. 
« Tut te le pecore selvatiche conosciute finora », dice i l F i tz inger , « si dist inguono per 
la b r e v i t à del la coda, men t r e invece f r a le pecore domestiche s ' incontrano relativa
mente pochissime razze che present ino questo carattere. Nessuno riesce a spiegare che 
tale modif icaz ione possa essere p rodo t ta da qualche inf luenza s t raord inar ia nello stesso 
m o d o i n cui non si capisce che le inf luenze d i tal sorta possano aumentare perfino i l 
numero delle ver tebre . I n questo caso conviene abbandonare le antiche ab i tud in i e i 
vecchi p reg iud iz i che abb iamo eredi tato da i nos t r i pad r i e conchiudere, che, come 
quasi t u t t i g l i a n i m a l i domes t ic i , anche la pecora domestica deve risultare da una 
maggiore q u a n t i t à d i specie o r ig ina r i e ». Per avvalorare la sua ipotesi , o l t re al muf
fìone, i l F i tz inger ci ta diverse razze o r ig inar ie ch 'egl i considera come al t ret tante specie 
dis t inte , le qua l i sono : la pecora steatopiga, la pecora dal la coda rudimenta le , la 
pecora brevicaudata, la pecora nostrale , la pecora dal la coda adiposa, la pecora lungo-
caudata, la pecora dagl i orecchi penzolant i , la pecora dalle lunghe gambe e la pecora 
c r in i t a . Siccome p e r ò egli non si fonda sopra nessun dato esatto, n o n s iamo per nulla 
au tor izza t i ad ammet tere le sue idee. 

Anche i l D a r w i n si o c c u p ò del la questione delle razze e la discusse partendo da un 
a l t ro pun to d i vista. R i f e r i r ò brevemente la par te p r inc ipa le delle sue osservazioni. 
Secondo i d i l igen t i s tudi f a t t i da questo eccelso osservatore, quasi t u t t i i paesi avreb
bero la l o ro razza speciale e non pochi paesi hanno m o l t e razze assai diverse f ra loro. 
Una delle f o r m e maggiormente caratterizzate è quel la de l l 'Or ien te , f o r n i t a d i una coda 
lunghiss ima , la quale, secondo i l Pallas, c o n e r e b b e 20 ver tebre , è m o l t o adiposa ed è 
considerata da t u t t i come una vera gh io t toner ia . Sebbene i l F i tz inger consider i questa 
razza come una f o r m a o r ig ina r i a de te rmina ta , è innegabi le che i suoi l u n g h i orecchi 
penzolant i sono ind iz io d i una lunga s c h i a v i t ù . L o stesso si p u ò d i r e d i quelle pecore 
che presentano sul dorso due g rand i masse adipose, m e n t r e la l o r o coda è rudimen
tale. La v a r i e t à della razza f o r n i t a d i coda lunga, ind igena d i Angola , presenta delle 
s ingo la r i masse adipose sopra la testa, nel la par te pos ter iore del la medes ima e sotto 
le mascelle. Secondo Hodgson tale accrescimento d^ l l a coda n o n sarebbe a l t ro che 
una p rova del la degenerazione de l l ' an imale a lp ino o r i g i n a r i o . Le corna presentano 
i n f i n i t e d i f ferenze , mancano spesso nel la f e m m i n a e i n a l t r i casi si m o l t i p l i c a n o fino 
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a qua t t ro e anche a o t to ne l qua l caso spuntano da una sporgenza che s ' innalza i n 

modo pa r t i co l a re sull 'osso f r o n t a l e . Mer i ta d i essere menz iona ta l 'osservazione d i Yona t t 
secondo cu i l ' accrescimento del n u m e r o delle corna i n generale sarebbe accompagnato 
da una magg io re lunghezza e ruv idezza de l man te l lo . L a presenza d i due gh iandole 
m a m m a r i e cost i tuisce u n carat tere p r o p r i o del genere pecora ; t u t t av i a , secondo Hodgson, 
non mancherebbero neppure f r a le pecore genuine va r i e specie f o r n i t e d i qua t t r o 
capezzoli. L o stesso si p u ò d i r e r i g u a r d o al le gh iandole de i p ied i che possono esistere 
o mancare secondo i casi. I ca ra t t e r i r i s u l t a n t i da l l ' addomes t i camento si mani fes tano 
esclusivamente ne l maschio o a lmeno v i sono sempre p i ù spiccati che non nel la f e m 
mina : cos ì per esempio m o l t e pecore d i va r i e razze (e ta lora anche i maschi ) mancano 
al tu t to d i corna sebbene queste si osservino anche nelle f e m m i n e delle specie se lva
t iche; nei masch i della razza valacca le co rna spuntano i n d i rez ione quasi vert icale 
dall'osso f ron ta l e , p o i s ' incurvano elegantemente a sp i r a l e ; invece nelle f e m m i n e adul te 
spuntano quasi ad angolo r e t to da l la testa e p i ù t a r d i si vo lgono i n m o d o a l t u t t o 
part icolare. Anche i l naso fo r t emen te arcuato che dis t ingue parecchie razze esotiche, 
secondo Hodgson, n o n sarebbe a l t r o che u n p rodo t to de l lo stato domest ico. 

Le diverse cond iz ion i del la v i t a esercitano sulle pecore u n effet to i m m e d i a t o i l 
quale produce delle m o d i f i c a z i o n i assai p i ù cons iderevol i d i quel le che si osservano 
nella magg io r par te degl i a l t r i a n i m a l i domes t ic i : cos ì , per esempio, la pecora dei 
Kirghis i , p rovvedu ta d i coda adiposa, n o n ta rda a degenerare appena viene al levata 
nella Russia; dopo due o t r e generaz ioni g l i s t r a t i adiposi scompaiono in t i e ramen te . 
Per vero d i r e 0 . F insch combat te recisamente questo asserto ed anche i l Pallas aggiunge 
che le m o d i f i c a z i o n i d i t a l sorta r i su l t ano sempl icemente da una lunga serie d i i n c r o 
ciamenti. A d ogn i m o d o è cer to che la razza d i K a r a k u l perde i l suo ve l lo f i n o e i n c r e 
spato quando dal la Bucar ia v iene t raspor ta ta ne l la Persia o i n qualche a l t r a regione. 
I l caldo soverchio m o d i f i c a pu re no tevo lmen te i l ve l lo delle pecore: ad A n t i g u a la 
lana scompare a l la terza generazione ed è sost i tu i ta da u n semplice man te l lo d i pe l i . 
Ma d 'a l t ra par te n o n è m e n ve ro che le calde reg ion i de l l ' I nd i a sono abitate da m o l t e 
pecore fo rn i t e d i sp lendida l ana ; g l i agne l l i na t i nelle r eg ion i p i ù basse e p i ù calde 
delle Cordigl iere , se vengono tosati per t empo , r iacquis tano i l l o ro vel lo , m a quando 
invece se ne t rascura la tosa tura , la lana si stacca a f iocchi ed è sost i tui ta per sempre 
da un pelo luc ido e cor to s i m i l e a que l lo delle capre. Diverse razze d i pecore r i m a n 
gono invar ia te sol tanto i n certe l o c a l i t à d is t in te che forse co r r i spondono i n t u t t o ai 
loro bisogni . I l Marshal racconta che due b r a n c h i d i pecore vennero condo t t i ed a l l e 
vati i n un grande pascolo d i cu i una par te era bassa, f e r t i l e e u m i d a e l ' a l t r a invece 
alta, asciutta e coper ta d i scarse p ian t ice l le . Uno d i questi b r a n c h i era composto delle 
grosse pecore de l L i n c o l n s h i r e e l ' a l t r o cos t i tu i to delle pecore d i N o r f o l k , svelte e 
leggiere: i n t i e r amen te l ibere d i scegliere la l o r o d i m o r a , queste pecore si separarono 
al p iù p res to ; le grosse pecore del L i n c o l n s h i r e si s t ab i l i rono nella parte p i ù fe r t i l e 
del pascolo, invece quel le d i N o r f o l k scelsero la par te p i ù ar ida per m o d o che le due 
razze r imase ro sempre separate come le co lombe dai c o r v i , sebbene avessero a l o r o 
disposizione una grande q u a n t i t à d i erba. I l G ia rd ino zoologico d i L o n d r a annovera 
da m o l t i a n n i numerose pecore p r o v e n i e n t i da tu t te le pa r t i del m o n d o ; quelle che 
vengono da i c l i m i p i ù ca ld i n o n v i v o n o m a i p i ù d i due ann i , ma lg rado le cure p i ù 
assidue e m u o i o n o sempre d i t i s i . L o stesso avviene i n al t re pa r t i de l l ' I ngh i l t e r r a dove 
improvvise ma la t t i e t raggono a m o r t e certe razze d i pecore lasciando i m m u n i le a l t re . 
La dura ta de l la g rav idanza n o n è m a i costante, cambia secondo le razze ed è p i ù cor ta 
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nelle razze p i ù n o b i l i ; anche la f e c o n d i t à va r ia secondo le razze : certe pecore parto
r iscono sempre due e t a lo ra anche t re agnel l i per vo l ta , a l t re invece danno regolar
mente a l la luce u n solo agnello. La scelta accurata fa t ta dagl i a l l eva to r i d i pecore negli 
i n d i v i d u i dest inat i a propagare le var ie razze ha p rodo t to delle mod i f i caz ion i d i cui 
neppure i l p rofano potrebbe negare l ' impor t anza . La tendenza medesima che hanno 
le razze d i mod i f i ca r s i p u ò essere accresciuta da una scelta oppor tuna degl i ind iv idu i 
r i p r o d u t t o r i ; i n f a t t i è certo che ta lune razze d i pecore e specialmente quelle forn i te di 
u n vel lo lanoso, m o r b i d o e fino a l l ignano soltanto nelle r eg ion i abitate da gente attiva 
e in te l l igente , i s t ru t t a de l l ' a rgomento . 

Osserveremo finalmente, che, come accade i n t u t t i g l i a n i m a l i domest ic i , anche fra 
le pecore si f o r m a n o a l l ' i m p r o v v i s o nuove razze: cosi, per esempio, nel l ' anno 1791, 
ne l Massachusetts nacque u n agnello d i sesso maschile s imi l e ad u n cane bassotto per 
le zampe corte e r i cu rve e pel lungo dorso i n c u r v a t o ; questo agnello pareva destinato 
ad essere i l p rogeni tore del la razza O T T E R la quale n o n era i n grado d i valicare gli 
steccati e le siepi saltando e p e r c i ò acquistava g r a n d i p reg i , m a p i ù t a r d i si estinse e 
venne sost i tui ta dalle pecore m e r i n o s ; ad ogn i m o d o quelle pecore avevano sempre 
conservato i n m o d o pu r i s s imo i l o r o ca ra t t e r i ; incrocia te con a l t re razze producevano 
dei discendenti , che, salvo rare eccezioni, invece d i presentare le f o r m e caratteristiche 
degl i i b r i d i , rassomigl iavano in t i e ramente a l l 'una o a l l ' a l t r a delle razze progeni t r ic i . Nel 
1828 nacque u n agnello maschio del la razza mer inos i l quale si dis t ingueva per la sua 
lana finissima, lunga, l iscia e sericea. F i n o al 1833 i l Graux, p r o p r i e t a r i o d i numerose 
greggie, p o t è al levare una grande q u a n t i t à d i a r i e t i t r a s fo rmando i n poch i anni le razze 
dei suoi a r m e n t i per modo da poter vendere una grande q u a n t i t à d i pecore d i nuova 
razza. 11 p r i m o ariete e i suoi discendenti i m m e d i a t i erano a n i m a l i p icco l i e fo rn i t i di 
testa grossa, d i collo lungo, d i pet to s t re t to e d i fianchi l u n g h i ; m a questi d i fe t t i furono 
e l i m i n a t i senza grande d i f f ico l tà per mezzo d i una scelta sessuale accurata e d i ripetuti 
i nc roc i amen t i . « Se l ' o r ig ine d i queste due razze », conchiude i l D a r w i n , « risalisse ad 
uno o due secoli fa, non a v r e m m o nessuna p r o v a de f in i t i va i n t o r n o a l la l o ro nascita, 
e m o l t i na tu ra l i s t i accertano i n m o d o indub i t a to che ogn i f o r m a der iva da una forma 
o r ig ina r i a par t icolare o è stata incrocia ta con essa ». 

Ciò che abbiamo detto confe rma dunque l ' ipo tes i secondo cu i le diverse razze di 
pecore non sarebbero a l t ro che u n p rodo t to a r t i f i c ia le d e l l ' u o m o , va r i ab i l e nella forma 
e nell 'aspetto generale del corpo, nel la conformazione delle corna e nelle p r o p r i e t à del 
ve l lo , ne l m o d o d i v ivere , nel contegno e i n tu t te le a l t re p r o p r i e t à che riguardano 
l ' an ima le . L ' i n d o l e e le d imens ion i d i ques t 'Opera n o n ci pe rme t tono d i descrivere 
e d i paragonare f r a lo ro le numerose razze d i pecore descrit te dai na tu ra l i s t i e clas
sificate forse p i ù a t o r t o che a ragione come al t re t tante specie d is t in te . 

La PECORA MERINOS (OVIS ARIES HISPANICA) è considerata attualmente come la 
pecora p i ù i m p o r t a n t e e p r o d u t t i v a f r a tu t te le razze d i pecore domest iche. Questa 
razza a c q u i s t ò i suoi cara t te r i d i s t i n t i v i nel la Spagna, m a venne pure adoperata per 
m i g l i o r a r e quasi tu t te le razze europee. È una pecora d i grandezza med ia ed ha forme 
piene e robus te ; si dis t ingue p r inc ipa lmen te per la testa grossa, p iana nel la par te f ron 
tale, arcuata lungo i l dorso del naso e t e r m i n a n t e i n u n muso o t tuso ; g l i occhi sono 
p i c c o l i ; g r a n d i i l a c r i m a t o i ; g l i orecchi d i med ia lunghezza t e r m i n a n o i n punte aguzze. 
I n generale le corna esistono sol tanto ne i maschi : sono robuste , pa r t endo dal la radice 
piegano p r i m a la te ra lmente e a l l ' i n d i e t r o , p o i con una dupl ice sp i ra si d i r i g o n o allo 
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innanzi e a l l ' i n s ù . I l co l lo è cor to e grosso, solcato da r ip i ega tu re p ro fonde e f o r n i t o 
infer iormente d i una giogaia separata a i n o ' d i gozzo. Le gambe re l a t ivamente basse 
sono grosse e robuste , g l i zoccol i t e r m i n a n o i n punte ottuse. Un ve l lo fittissimo, breve, 
morbido, fino e increspato r i c o p r e i l co rpo . 

Spinto da u n v i v o desider io d i avere qualche no t iz ia i n t o r n o a questo an ima le e 
alle condiz ioni od ierne de l suo a l l evamento ne l la Spagna, m i r i v o l s i per mezzo d i m i o 
fratello a l s ignor Migue l Lopez Mar t inez , d i r e t t o r e del l 'Associazione degl i a l l eva to r i d i 
pecore della Spagna, i l quale m i r i f e r ì quan to segue: « Nel la Spagna si d i s t inguono 
tre razze p r i n c i p a l i d i pecore : la razza E N T R E F I N A O d i m e d i a finezza che è la p iù 
numerosa, l a C H T J R R A , m e n o numerosa del la p r i m a e la M E R I N O , che è la p i ù nob i l e 
di tutte, m a p u r t r o p p o o g g i d ì tende a d i m i n u i r e i n m o d o inquie tan te . Quasi t u t t i i 
forestieri credevano che la razza delle pecore m e r i n o s fosse la sola al levata nel la 
Spagna; per m o l t i secoli questa razza tenne al ta la f ama delle pecore spagnuole ; ma 
diverse cause, d i cu i c i t e r ò sol tanto le p i ù i m p o r t a n t i , hanno c o n t r i b u i t o a d i m i n u i r e 
d'anno i n anno le pecore mer inos , le qua l i co l l ' andar de l t empo vennero sost i tu i te da 
quelle appar tenen t i alle a l t re due razze suddette. Le cause p r i n c i p a l i che de t e rmina rono 
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la d iminuz ione della pecora mer inos si devono cercare nelle cond iz ion i medesime 
del nostro paese. L 'a l l evamento delle pecore mer inos si fondava sopra i l cosidetto 
pascolo estivo i l quale era p ro te t to da una legge speciale chiamata Mesta. Col nome 
d i Mesta s ' intendeva u n complesso d i p r i v i l e g i dannosi a l l ' ag r i co l tu ra e mo l to favo
revo l i a l pascolo estivo. Grazie a questi p r iv i l eg i i pastori avevano i l permesso di 
lasciar pascolare l iberamente le lo ro greggie sui poder i d i t u t t i e i s ingol i proprietari 
dei poder i non potevano scacciarli dalle l o ro te r re senza u n permesso reale; per con
seguenza i d i r i t t i degli ag r i co l to r i e q u e l l i dei p r o p r i e t a r i r u r a l i erano intieramente 
sacrif icat i a i p r i v i l e g i concessi a i p rop r i e t a r i del le greggie. Questi p r i v i l e g i veramente 
ing ius t i sorvegl ia t i da l l ' « Onorevole Consiglio del la Mesta » non ta rdarono ad essere 
annu l l a t i da nuove leggi affa t to opposte a quel le i n v igore , le qua l i rest i tuivano ai 
p r o p r i e t a r i r u r a l i t u t t i i d i r i t t i d i cui essi erano stat i p r i v a t i . 

« Questa nuova condizione d i cose divenne i n b reve sensibil issima pei proprietari 
delle greggie. N o n conten t i d i c iò che avevano ot tenuto , i p r o p r i e t a r i r u r a l i persegui
tarono accanitamente i pas tor i e le l o ro greggie. I pascoli vennero t r a s fo rmat i al più 
presto i n campi d i cereali , v igne ed o l i v e t i e si r ichiesero prezzi e n o r m i per l 'affitto 
delle poche radure r imas te incol te , degl i abbeveratoi e dei r i c o v e r i destinati ad acco
gliere le pecore durante l'estate. I d isgrazia t i p r o p r i e t a r i degl i a r m e n t i , esposti ai 
per icol i del v iaggio, p r i v i d i as i l i e d i stalle per r icoverare le l o ro greggie, costretti 
ad al lungare d i m o l t o la strada per scegliere i sent ier i p r a t i c a b i l i ed a pagare enormi 
somme per la pigione dei pascoli , f u r o n o gravemente danneggiat i nei lo ro interessi e 
vendettero gran parte degl i a r m e n t i . Un ' a l t r a causa c o n t r i b u ì pure a d iminu i rne i l 
numero i n modo assai considerevole. A l p r i n c i p i o del corrente secolo una gran parte 
del l 'agro spagnuolo si t rovava per così d i re i n mani morte; i convent i , i proprietari 
dei l a t i f ond i , i m u n i c i p i dei v i l l agg i e delle c i t tà e le co rporaz ion i d i var ia sorta pos
sedevano e n o r m i poder i che non potevano pe rmuta re n è vendere. Ta l i possedimenti 
abbondavano i n tu t te le pa r t i della Spagna, tanto i n p ianura quanto i n montagna; 
essendo veramente e n o r m i venivano co l t i va t i sol tanto i n par te e i l r imanente era u t i 
l izzato i n m o d o esclusivo dalle greggie d i pecore le qua l i sal ivano in montagna nel
l'estate e scendevano in p ianura durante l ' i nve rno . A b o l i t i g l i ostacoli che ne avevano 
vietato i n g ran parte la col t ivazione, i n u o v i p r o p r i e t a r i d i quest i beni fecero coltivare 
le te r re co l l ' a ra t ro e col l 'e rpice , p ian ta rono vigne ed o l i v e t i , l i m i t a n d o notevolmente 
i pascoli na tu ra l i e accagionando nuove perdi te a i p r o p r i e t a r i delle greggie, i quali 
f u r o n o cost re t t i a r i nunz ia re alle soli te m i g r a z i o n i estive. P e r c i ò essi decisero d i sce
mare a lquanto i l n u m e r o delle l o ro pecore mer inos , sost i tuendole con al t re razze di 
pecore s tazionarie , le qua l i f o r n i r o n o buon latte e carne sapor i ta ; m a una lana assai 
p i ù grossolana d i quella delle pecore mer inos . Ma siccome le filature continuavano 
a per fez ionars i ne l l ' a r te d i lavorare la lana, ne avvenne che quel la p i ù scadente, 
essendo filata m o l t o bene, prese per cos ì d i re i l posto del la lana mer inos d i cui i l 
prezzo n o n t a r d ò a scemare considerevolmente . G l i u t i l i r i cava t i dal le pecore merinos 
d i m i n u i r o n o tanto che i p r o p r i e t a r i d i queste greggie manda rono al l 'ammazzatoio la 
par te p r inc ipa le dei l o r o a r m e n t i ; lo stesso avvenne d i m o l t e pecore p iù piccole, 
come sarebbero per esempio quelle della razza Negretti d i cu i ogg id ì stentiamo a 
t rovare le u l t i m e traccie » . 

C ionond imeno i l Mart inez cita una lunga serie d i n o m i che appar tengono ai p r in

c ipa l i a l l eva to r i d i pecore della Spagna i q u a l i accudiscono tu t to ra col la massima 
di l igenza numerose greggie d i pecore mer inos e annovera pure le r eg ion i i n cui 
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al l ignano t a l i g r egg ie ; siccome p e r ò questa enumeraz ione sarebbe senza d u t b i o p i ù 
adatta ad un 'ope ra d i economia r u r a l e che n o n al la nos t ra la quale ha un ' i ndo l e 
eminentemente zoologica , m i l i m i t e r ò ad osservare, che, secondo i ragguagl i r i f e r i t i 
dal Mar t inez , le od ie rne pecore m e r i n o s de l la Spagna, perdendo i ca ra t t e r i del le pecore 

m i g r a n t i , sarebbero state t r a s fo rma te i n pecore s tazionar ie . 
Le pecore m e r i n o s f u r o n o i m p o r t a t e con o t t i m i r i s u l t a t i ne l paese del Capo. I l 

Reitz e M . v a n Breda v i in t rodussero i p r i m i i n d i v i d u i ne l l ' anno 1 8 1 2 ; quest i esem
plar i appar tenevano al la cosidetta razza Elettorale sassone e ven ivano appunto dal la 
Sassonia; ne l 1 8 2 0 a l t r i co lon i i m i t a r o n o l ' esempio dei l o r o predecessori facendo 
venire alcune pecore m e r i n o s da l la Spagna. I d iscendent i e g l i i b r i d i d i queste p r i m e 
pecore i m p o r t a t e nel paese s ' incroc ia rono nuovamen te col le pecore d i razza p u r a p r o 
venient i da l la Pomeran ia , d a l l ' H a n n o v e r e d a l l ' A u s t r a l i a f o r m a n d o va r i e razze pe r 
fettamente adatte a v ive re nel le diverse r e g i o n i del paese. 

Oltre alla pecora merinos menzionerò ancora la PECORA STEATOPIGA (OVIS ARIES 

S T E A T O P Y G A S . L a par te centra le de l l 'As ia è abi ta ta da una numeros i s s ima razza d i 
pecore dal la g roppa adiposa ; t u t t i i n o m a d i del le r e g i o n i s e t t en t r i ona l i e cen t ra l i e i 
negri l i b e r i a l levano questa pecora. È u n a n i m a l e p iu t tos to grosso, f o r n i t o d i corna 
piccole, che si d i s t ingue dal le a l t re specie domest iche pe l v e l l o i n t i e r amen te setoloso. 
I l suo abi to composto d i pe l i c o r t i e fìtti, r assomigl ia a que l lo de l la pecora selvatica 
genuina, n o n ha n u l l a che fare co l ve l lo lanoso delle a l t re pecore e i n f a t t i fornisce 
una lana che n o n si p u ò filare n è tessere. Sol tanto g l i agnel l i sono r i v e s t i t i d i un pelo 
lanoso, finissimo. La nos t ra inc is ione rappresenta la P E C O R A S T E A T O P I G A D E L L A 

P E R S I A ( O V I S A R I E S S T E A T O P Y G A P E R S I C A ) la quale si d is t ingue specia lmente per la 
sua s t ru t tu ra regolare e per la t i n t a pa r t i co l a re del suo m a n t e l l o . È u n an ima le d i 
media grandezza, f o r n i t o d i corna piccole e d i u n pe lame b ianchicc io i n tu t to i l corpo 
e nero-cupo ben d i s t i n to sulla testa e ne l la par te super iore del co l lo . 

A. W a l t e r r i fer i sce quan to segue i n t o r n o al la pecora steatopiga del la T u r c o m a n n i a : 
« Costituisce la par te p r i nc ipa l e degl i a r m e n t i ed è pu re la maggiore ricchezza dei 
nomadi. L a coda adiposa n o n è sempre sv i luppa ta i n t u t t i g l i i n d i v i d u i i qua l i si 
distinguono per la mancanza quasi costante delle corna e pei l u n g h i orecchi penzo
lant i . I l lungo ve l lo lanoso è leggie rmente ondu la to negl i i n d i v i d u i p i ù vecchi . Come 
tutte le pecore del la steppa che v i v o n o i n l u o g h i m o l t o r i c c h i d i sale, la pecora stea
topiga fornisce u n ' o t t i m a carne e i m p i n g u a i n m o d o s t r a o r d i n a r i o , ma lg rado i l c ibo 
apparentemente scarso d i cu i si n u t r e . Col suo lat te si f anno d i v e r s i f o r m a g g i s i m i l i 
a quel l i r i cava t i da l lat te d i capra . M o l t i agne l l i vengono uccisi g iovan i s s imi a cagione 
del pelo finissimo e increspato d i cu i sono coper t i . La razza nera comuniss ima nelle 
regioni occidenta l i è al levata con m o l t a cura p e r c h è le pe l l i nere sono m o l t o r icercate 
dai T a r t a r i i qua l i le adoperano per fare i l o r o g r a n d i b e r r e t t i . Ma i l colore bianco 
è pure assai f r equen te sopra tu t to nel le greggie che popolano la steppa d i Krasnowodsk . 
Abbondano i n o l t r e g l i i n d i v i d u i b i a n c h i col la testa nera ; a l t r i sono di color b r u n o -
uniforme specia lmente ne l le r eg ion i o r i e n t a l i e ne l Murghab dove p e r ò s ' incontrano 
a preferenza g l i i n d i v i d u i b r u n o - c h i a r i con testa b runo- scu ra oppure b ianch i con testa 
bruna che sono p i ù f r e q u e n t i n e l l ' u l t i m a par te del del ta del Tedshen ». Le pe l l i degl i 
agnelli g i o v a n i vengono i n c o m m e r c i o ins ieme a quel le del la Persia e del la Cr imea 
col n o m e d i Astracan e fo rn i scono una preziosa pel l iccia preparata o t t imamen te da 
varie popo laz ion i de l l 'As i a ; i l prezzo d i una pelle d i Astracan va r ia f r a l i r e 10 e l i r e 2 0 . 
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Pecora steatopiga della Persia (Ovis aries steatopyga persica). 1 / s della grandezza naturale. 

La pecora steatopiga p r o p r i a delle steppe dei K i r g h i s i , dice i l F insch , è grossa e 
robusta , f o r n i t a d i gambe piu t tos to alte, d i naso arcuato e d i orecchi penzolanti. 
Acquis ta i l peso d i 65 -80 K g . ; m a '/* ed anche 7 5 d i questo peso spetta alla coda adi
posa. I l ve l lo lanoso d i queste pecore è m o l t o grossolano e si adopera principalmente 
nel la fabbr icazione del f e l t r o . « Le pecore f o r n i t e d i una coda adiposa propriamente 
det ta », scrive i l F insch, « mancano a l t u t to nel la steppa dei K i r g h i s i , p o i c h é tutte 
quel le ch 'ebb i occasione d i osservare (ed erano mol t i s s ime) mancavano d i coda. Quando 
esiste la coda è breviss ima, nascosta neg l i s t ra t i adiposi delle nat iche e allargata a 
guisa d i una borsa sul la par te superiore e poster iore delle coscie I l cuscinetto adi
poso che si osserva sulle natiche d i questa pecora n o n differ isce per n u l l a da quello 
del la pecora dal la testa nera tanto d i f fusa n e l l ' A f r i c a centrale, n e l l ' A r a b i a e nella 
Persia. Duran te la carestia la groppa adiposa che dis t ingue la pecora dei K i r g h i s i va 
scomparendo come accade al la gobba del camelo nel le stesse cond iz ion i ». 

Le pecore steatopighe abbondano pure n e l l ' A f r i c a m e r i d i o n a l e e p e r f i n o ne l paese 
del Capo dove i co lon i ne al levano p iù d i u n m i l i o n e o l t r e alle pecore mer inos . I p r imi 
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coloni che s i s t a b i l i r o n o ne l paese t r o v a r o n o queste pecore robus te e sobr ie f r a le 
greggie degl i O t t en to t i e c o n t i n u a r o n o ad a l levar le per p r o p r i o conto a cagione del la 
loro carne squis i ta . 

La pecora domestica è un animale paziente, mite, tranquillo, stupido, servile, 
senza v o l o n t à , t i m i d o e codardo , i n una paro la , noioso . N o n ha q u a l i t à p r o p r i e e 
manca d i cara t tere . Presenta qualche somig l i anza cog l i a l t r i r u m i n a n t i sol tanto ne l 
periodo degl i a m o r i e a l lo ra d i m o s t r a alcune q u a l i t à che po t rebbero procacciar le la 
simpatia d e l l ' u o m o . Del resto la pecora è assai p i ù l i m i t a t a i n t e l l e t t ua lmen te d i t u t t i 
gl i a l t r i a n i m a l i domes t i c i . N o n i m p a r a n u l l a e p e r c i ò non sa a iu ta r s i i n nessun m o d o . 
Se l ' uomo che pensa a i suoi interessi n o n la prendesse sotto la sua speciale p r o t e 
zione sarebbe d i s t ru t t a i n pochiss imo t e m p o . L a t imidezza della pecora è veramente 
r idicola , l a sua v i l t à miseranda . Ogni f ru sc io , ogn i susur ro inaspettato scompig l i a 

tutto i l gregge; i l l a m p o , i l t uono e l ' u ragano g l i f anno perdere i l senno e spesso 
rendono v a n i t u t t i g l i s fo rz i d e l l ' u o m o . 

Nelle steppe de l la Russia e de l l 'As i a i pas to r i n o n hanno poco da fare per sorve
gliare i l o r o a r m e n t i . Quando sof f ia la bu fe ra e imperve r sa la t o r m e n t a d i neve le 
greggie si sparpagl iano , le pecore c o r r o n o pazzamente a t t raverso le steppe, si p r e c i 
pitano nel l ' acqua e p e r f i n o ne l m a r e , r i m a n g o n o i m m o b i l i ne l medes imo s i to , si 
lasciano seppel l i re da l la neve e gelare senza cercare u n r i cove ro dalle i n t emper i e e 
senza provvedere a l l o r o sos tentamento . N o n d i r ado u n g i o r n o solo basta per u c c i 
dere diverse m i g l i a i a d i pecore. Anche i n Russia si adoperano le capre per condur r e 
le pecore ; m a la capra stessa n o n è sempre i n g rado d i gu idare a dovere le s tupide 

greggie. 
I l K o h l racconta che u n vecchio pastore descrisse con m o l t a eff icacia la desolazione 

portata nel le greggie e f r a i pas to r i da una t o r m e n t a d i neve : « E r a v a m o i n sette a 
far pascolare 2 0 0 0 pecore e l S o capre ne l le steppe d i Otschakow. Usc ivamo per la 
pr ima vo l t a , i n m a r z o ; i l t e m p o era dolce, l ' e rba fresca g i à spuntava dal la t e r ra . Ma 
verso sera i n c o m i n c i ò a p iove re e si l e v ò u n vento f r eddo . L a pioggia n o n t a r d ò a 
cambiarsi i n neve : i l f r e d d o aumentava , i n o s t r i pann i s ' i r r i g id ivano e qualche o r a 
dopo i l t r a m o n t o i l ven to i n f u r i ò da nord-es t per m o d o da i m p e d i r c i d i u d i r e e d i 
vedere qua lunque cosa. Le stalle e le nostre d i m o r e n o n erano lon tane , p e r c i ò t e n 

tammo d i r i t o r n a r e a l l ' o v i l e . I n t a n t o i l ven to aveva disperso le pecore a l lon tanandole 
'sempre p i ù da l l ' ab i t a to . Cercammo a l lo ra d i met te re sul la buona strada i cap ron i a 
cui le pecore sogl iono tener d i e t r o ; m a quest i a n i m a l i , coraggios iss imi i n tu t te le a l t re 
circostanze, t e m o n o e n o r m e m e n t e i l f r eddo del la bufera . Cor revamo qua e là , pe rcuo
tendo e spingendo i n d i e t r o le pecore e appun tandoc i con t ro i l ven to ; m a le pecore 
facevano ressa e s i p i g i a v a n o per avanzare : lo scompig l io d u r ò tu t t a la not te . Quando 
s p u n t ò l ' a lba n o n s i v ide p i ù a l t r o che la neve a l t i ss ima e la d is t ruz ione fa t ta da l la 
bufera. Questa c o n t i n u ò a impe rve r sa r e tu t to i l g i o r n o ; le greggie cont inuavano a 
correre ancora p i ù ve locemente che n o n nel la not te i n cu i erano a lquanto t ra t tenute 
dalle tenebre fittissime. Ci a b b a n d o n a m m o a l nos t ro des t ino : andavamo i n n a n z i con 
passo accelerato, segui t i da l l a schiera del le pecore b e l a n t i ; i b u o i c i seguivano a l 
trot to co l c a r ro delle p r o v v i s t e ; d ie t ro i l ca r ro ven ivano i cani che l a t ravano a squar 
ciagola. Le capre s comparve ro i n quel g i o r n o stesso; dappe r tu t to la nos t ra strada era 
cosparsa d i a n i m a l i m o r t i . Verso sera r a l l e n t a m m o la marc i a p e r c h é le pecore erano 
indebol i te da l la f a m e e da l la corsa. Ma disgrazia tamente a n o i pu re mancavano le fo rze . 
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Due pas tor i si d ich ia ra rono a m m a l a t i e si get tarono nel car ro sotto le pel l iccie. Era 
notte, n è compar iva a l l 'o r izzonte podere o v i l laggio dove r i f u g i a r s i . Quella notte fu 
per no i t u t t i assai peggiore del la precedente ; siccome sapevamo che l 'uragano ci spin
geva i n l inea re t ta verso i l mare , da u n m o m e n t o a l l ' a l t ro credevamo d i precipitare 
nelle onde colle nostre s tupide bestie. U n terzo pastore si a m m a l ò anch'esso. Appena 
comparve l 'a lba vedemmo spuntare alcune casuccie, f r a la nebbia e la neve, d i fianco 
a n o i . Ma sebbene fossero v ic ine , a l la distanza d i 30 passi a l p i ù dal l ' a la estrema del 
nostro gregge, le sciocche pecore n o n vo l l e ro m u t a r strada e con t inuarono ad ubbi
d i re ciecamente a l l ' impu l so del vento . Lo t t ando colle greggie p e r d e m m o in f ine l'oc
casione d i giungere alle case, tanto e ravamo i n b a l ì a del fu r ioso uragano. Vedemmo 
sparire le case. Saremmo stati i r r evocab i lmen te perdu t i se la gente, avver t i ta dai 
l a t ra t i dei nos t r i cani , n o n fosse accorsa i n nos t ro a iu to . Le casuccie erano abitate 
da co lon i tedeschi e quel lo che p r i m a s 'avvide del la nostra disgrazia diede subito 
l ' a l l a rme ai v i c i n i ed ai se rv i . Qu ind i c i u o m i n i robus t i si prec ip i ta rono contro le 
nostre pecore e dopo m o l t i s forz i r iu sc i rono a i n t r o d u r r e nelle l o ro abi tazioni le 
bestie, i m a l a t i e n o i stessi. Strada facendo avevamo perdute tu t te le capre e 
500 pecore. Molte pe r i rono ancora i n que l podere, p o i c h é appena si accorsero del 
r icovero che porgevano lo ro le case e i mucch i d i pagl ia , si ammonticchiarono 
fur iosamente le une sulle a l t re , schiacciandosi, soffocandosi , p igiandosi come se i l 
demone della tempesta imperversasse sulle lo ro teste. N o i stessi d o v e m m o la nostra 
salvezza a Dio e ai b u o n i tedeschi, g i a c c h é le case ospi ta l i che ci accolsero erano 
vic in iss ime al mare i n cui sa remmo prec ip i t a t i dal l 'a l tezza d i 20 m e t r i ». 

Le pecore dei nos t r i paesi si compor t ano i n m o d o analogo durante i temporali 
m o l t o v i o l e n t i , sotto g l i scrosci delle pioggie d i ro t t e o i n caso d ' incendio . « Se i l f u l 
m ine cade i n mezzo al gregge », dice i l Lenz, « mol t e pecore r i m a n g o n o uccise; se 
i l fuoco scoppia nel la stalla, esse n o n vog l iono uscire oppure si precipi tano a capo
fitto nelle fiamme. V i d i una vol ta una grande stalla incendia ta piena d i pecore arro
s t i te ; pochissime erano state salvate colla forza . Pochi ann i o r sono u n gregge intiero 
r imase quasi soffocato p e r c h è due cani da caccia essendo balzat i nel la stalla avevano 
per ta l modo spaventate le pecore le qua l i si p ig ia rono tanto da soffocare. U n altro 
gregge f u sbaragliato dal cane d i un passeggiero e mo l t e pecore si perdettero nel 
bosco ». I l m i g l i o r mezzo per far uscire le pecore da una stal la incendiata consiste 
ne l lo scacciamele per mezzo del so l i to cane da pastore che le guida men t re pascolano 
a l l ' aper to . 

Questi raccont i bastano per d ip ingere l ' i ndo le della pecora, la quale p e r ò mani 
festa spesso qualche b a r l u m e d ' in te l l igenza . I m p a r a a conoscere i l suo custode, ubbi
disce al suo r i c h i a m o e si mos t ra i n certo m o d o ubbid ien te . Ha gusti per la musica e 
ascolta a t tentamente la zampogna del pas tore : presente le va r i az ion i e le perturba
z i o n i a tmosfer iche . 

L a pecora preferisce le reg ioni alte ed asciutte alle bassure u m i d e . Secondo Linneo 
mangerebbe 327 specie d i piante c o m u n i ne l l 'Eu ropa centrale, r icusandone almeno 
1 4 1 . I l r anunco lo , i l t i t i m a l o , i l colchico, la rasperel la , le p iante grasse e i giunchi 
sono piante velenose per la pecora. Le erbe e le p iante secche d i var ia sorta sono 
m o l t o confacent i a l la sua salute ; i cereali la r endono t r o p p o grassa e ne pregiudicano la 
lana. La pecora è ghio t ta del sale ed ha assolutamente bisogno d i acqua fresca e pura. 

L ' i s t i n t o del la r i p r o d u z i o n e si r i svegl ia nel mese d i marzo e si mant iene desto per 
tu t ta l 'estate. G l i a n t i c h i R o m a n i facevano accoppiare le l o r o pecore i n maggio e in 
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giugno; g l i a g r i c o l t o r i delle r eg ion i p i ù f redde prefer i scono che c iò avvenga i n set

tembre o i n o t tob re . Siccome la g rav idanza d u r a 1 4 4 - 1 5 0 g i o r n i , i n questo caso g l i 
agnelli nascono ne l l a seconda m e t à d i f ebb ra io e n o n ta rdano a mang ia r e la fresca 

erbetta del la p r i m a v e r a . I n generale la pecora par tor isce u n solo agnello ; qua lchevol ta 
ne dà alla luce due e t a lo ra p e r f i n o t r e . Da p r i n c i p i o g l i agne l l i n i debbono essere r i p a 
rati accuratamente dal le i n t e m p e r i e ; p i ù t a r d i v a n n o anch'essi a l pascolo col la m a d r e . 
1 denti da la t te spuntano ag l i agnel l i ne l p r i m o mese del la l o r o v i t a ; a l l ' e t à d i sei 
mesi me t tono i l p r i m o dente m o l a r e p e r m a n e n t e ; i due i n c i s i v i da la t te cadono p r i m a 
dei due anni e vengono su r roga t i da a l t r i i n c i s i v i p e r m a n e n t i ; verso la fine del secondo 
anno compare i l terzo m o l a r e s t ab i l e ; i n t an to cadono t u t t i g l i a l t r i m o l a r i da lat te e 
vengono su r roga t i successivamente; t u t t a v i a i m o l a r i da la t te , a n t e r i o r i , si m u t a n o 
soltanto verso i c inque a n n i e a l lo ra la den t iz ione è t e r m i n a t a i n m o d o d e f i n i t i v o . Per 
vero dire la pecora si dovrebbe considerare come adul ta sol tanto quando ha c o m p i u t o 
la dent izione; m a n o n è m e n ve ro che le f e m m i n e sono g i à feconde a l l ' e t à d i u n anno 
o i maschi a t t i a l la r i p r o d u z i o n e a d i c io t t o mes i . Siccome tu t t e le razze si accoppiano 
fra loro e si r i p r o d u c o n o senza d i f f i co l t à , n o n è d i f f i c i l e m i g l i o r a r e la pecora. 

In Germania la pecora ha poch i n e m i c i ; lo stesso n o n si p u ò d i r e r i gua rdo al le 
regioni se t ten t r iona l i e m e r i d i o n a l i de l l 'Eu ropa dove i l l upo ne ins id ia spesso le 
greggie; ne l l 'As ia , n e l l ' A f r i c a e n e l l ' A m e r i c a le pecore sono ins id ia te accani tamente 
dai fe l in i p i ù grossi e dai cani s e lva t i c i ; ne l l 'Aus t r a l i a d iven tano fac i le preda de l 
dingo e del lupo marsup ia le . L 'o r so ne rapisce d i t r a t t o i n t r a t to q u a l c u n a ; l ' a q u i l a 
e l 'avoltoio sono assai per ico los i per g l i agne l l i . Ma le ins id ie t r o p p o eff icaci delle 
fiere vengono compensate dal la i m m u n i t à che presentano genera lmente le pecore 
rispetto alle ma la t t i e d i cu i la p i ù f r equen te è i l capostorno che colpisce a preferenza 
gli i n d i v i d u i g iovan i e p rov iene da cer t i v e r m i parass i t i (Taenia coenurus) che si 
trovano nel cerve l lo . A l t r i v e r m i i n t e s t i na l i e sopra tu t to i cosidet t i d i s t o m i (Distoma 
liepaticum), a l terano i l fegato ; numeros i v e r m i filiformi p roducono una degenerazione 

dei po lmoni . A questi m a l i si aggiungono ancora le apoplessie, le set t icemie, le ma la t t i e 
delle unghie e del le zampe, i l va iuo lo , i l m e t e o r i s m o ed a l t r i m a l a n n i spesso m o r t a l i 
per le pecore. 

Gli u t i l i r icavat i dal la pecora andarono scemando no tevo lmen te neg l i u l t i m i decenni 
trascorsi. Nei paesi ben co l t i va t i l ' a l l evamento delle pecore non è p i ù m o l t o p r o d u t t i v o , 
tanto più che ora è p ra t i ca to su vasta scala anche i n Aus t r a l i a , nel la Nuova Zelanda, 
nel Paese del Capo, ecc O r m a i si p u ò d i r e d i e la pecora è costretta a cedere i l passo 
alla col t ivazione t u t t o r a crescente del suolo. Nei paesi m e r i d i o n a l i i l la t te d i pecora è 
adoperato per fare f o r m a g g i assai p reg ia t i ; t u t t av ia le pecore delle razze p i ù n o b i l i 
non vengono m a i m u n t e p e r c h é c iò andrebbe a d e t r i m e n t o della p roduz ione della lana. 

La pecora p u ò g iungere a l l ' e t à d i 14 a n n i : nel 9° e nel 1 0 ° anno perde g ià quasi 
tutti i den t i . A l l o r a d iven ta i n u t i l e e dev'essere ingrassata e macel la ta a l p i ù presto. 

Le desolate s o l i t u d i n i de l l ' es t remo se t tent r ione , le immense tundre sparse d i rade 
boscaglie d i piante nane, d i musco e di l i chen i , o l t r e alla renna albergano u n a l t ro r u m i 
nante, vale a d i r e i l Bue musch ia to . Nei t e m p i andat i questo r u m i n a n t e abi tava del le 
regioni assai p i ù m e r i d i o n a l i e i l Bue musch ia to , dice i l Duncan, dovet te p iù degli a l t r i 
animali « l o t t a re p e r l a v i t a » . e lo d i m o s t r a n o i n f a t t i g l i avanzi ossei d i e s i t r o v a r o n o 
più t a rd i sul le t to dei fiumi che an t icamente solcavano l 'Europa e l 'As ia . A sud la sua 
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area d i d i f fus ione era de l imi ta ta da una l inea che scendeva verso i l basso per ol t re 15 
g r a d i d i l a t i t ud ine ; ogg id ì i l Bue muschiato abita soltanto l 'Amer i ca , nella parte com
presa o l t r e i l 60° grado d i l a t i tud ine n o r d . Secondo Har t l aub , i l quale raccolse i ragguagli 
che g l i f u r o n o r i f e r i t i i n t o r n o a questi a n i m a l i dai nav iga to r i del l ' es t remo n o r d , attual
mente l 'area d i d i f fus ione d i questo animale comprenderebbe t u t t i i desert i (barren 
groands) o Tundre de l l 'Amer ica set tentr ionale, le isole p i ù se t ten t r iona l i e una gran 
par te della Groenlandia . Verso sud-ovest quest 'area d i d i f fus ione è de l imi t a t a da una 
l inea che cinge i l conf ine set tentr ionale dei boschi , i ncominc i a presso la baia d'Hudson 
all 'al tezza del 6 1 ° grado d i l a t i tud ine n o r d , scorre verso occidente fino alla m e t à del 
Gran Lago degl i Ors i , sotto i l 66° grado d i l a t i tud ine n o r d , e d i là volge a nord-ovest 
fino al capo Bathurs t o per megl io d i r e fino a l lo sbocco del fiume Mackenzie. Sir John 
Richardson accerta che i l Bue muschia to n o n s ' incontra m a i a occidente del fiume 
Mackenzie, m a non è imposs ib i le che la sua area d i d i f fus ione si estenda assai più ad 
ovest come lo d imos t r ano le osservazioni del Beechey. La presenza del nost ro animale 
nel la par te occidentale del la Groenlandia venne r ipe tu tamente confermata e discussa 
nei t e m p i a n d a t i ; la seconda spedizione tedesca al po lo n o r d c o n f e r m ò i n modo indi
scut ibi le tale presenza nel le r eg ion i o r i en t a l i della Groenlandia e nelle isole i n cui appro
darono e a cui diedero i l l o ro nome i l Sabine ed i l Claver ing. Qualche tempo dopo i 
v i agg ia to r i che presero par te alla Grande Spedizione Polare t rova rono parecchi buoi 
musch ia t i nel la par te occidentale del la Groenlandia , sotto l ' 8 1 ° , 3 1 ' d i la t i tud ine nord, 
per cu i possiamo d i re che questi a n i m a l i si spingono verso n o r d precisamente come 
g l i a l t r i m a m m i f e r i . 

I l B U E M U S C H I A T O ( O V I B O S M O S C H A T U S , BOS moschatus) è ch iamato dagli Esquimesi 
U M I N G A R O K . ESSO r iunisce i n m o d o s ingolar iss imo i cara t te r i delle pecore e quel l i delle 
bov ine per cu i s iamo pienamente au tor izza t i a considerar lo come i l rappresentante di 
una so t to famig l ia par t ico la re (Ovibovinae). Questo an imale , che costituisce una forma 
in t e rmed ia f r a le bovine e le pecore, si d is t ingue dalle p r i m e e si avvic ina alle seconde 
per la mancanza d i una giogaia alla gola, per la faccia coperta d i pe l i , per la breve 
coda rud imen ta l e , per g l i zoccoli d i va r i a s t ru t t u r a e per la presenza d i due soli capez
z o l i . L'esame compara t ivo de l cranio e del lo scheletro del Bue muschiato con quelli 
delle bov ine e delle pecore presenta g l i stessi r i s u l t a t i che si ot tengono coll'esame 
delle pa r t i esterne; m o l t i ana tomic i accertano che la sua a f f i n i t à colle pecore è assai 
p i ù stretta d i quella che lo lega alle bov ine . Un maschio , forse perfe t tamente adulto, 
che si t rova nel Museo d i Ber l ino m i fornisce u n ' o t t i m a occasione per descrivere con 
qualche esattezza i l Bue muschia to . La lunghezza totale del corpo , compresa la coda 
che m i s u r a soltanto 7 c m . , è d i m . 2 , 4 4 ; l 'altezza misura ta da l la spalla è d i 1 ,1 . I l corpo 
sostenuto da gambe corte e robuste è massiccio, d i uguale altezza tanto anteriormente 
quanto pos te r iormente , i l col lo è cor to e grosso; la coda è appena rappresentata da un 
r u d i m e n t o nascosto ne l pe lo ; la testa m o l t o tozza, è r e la t ivamente s t re t ta e al ta; la 
f r o n t e coperta i n g ran parte dalle corna ; la regione sopracigl iare è a lquanto rigonfia e 
sporgente; l 'orecchio è ovale e abbastanza grosso nascosto nel pe lo ; l 'occhio è piccolo; 
la nar ice è grande, ovale, obl iqua ed è c i rcondata da u n o r l o nudo che rappresenta i l 
muso nudo carat ter is t ico delle bov ine p r o p r i a m e n t e de t t e , ins ieme ad una striscia 
pu re af fa t to nuda che scorre sul l abbro super iore e conduce a l l ' a l t r a nar ice . La bocca 
è grande e tozza e si dis t ingue per le l abbra anch'esse m o l t o grosse. Le corna rico
p r o n o quasi tu t ta la f r o n t e ; la rghiss ime e appia t t i te a l la radice verso i l mezzo, si 
avv ic inano per modo da lasciar l ibe ro appena u n solco s t re t to e p r o f o n d o ; verso la 
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metà della lo ro lunghezza le corna presentano delle sporgenze spiccate le qua l i a l l ' es t re
mi t à si r i ducono a striscie s o t t i l i : da p r i n c i p i o posano sul la testa, vo lgono u n pochino 
a l l ' ind ie t ro , q u i n d i d i r e t t amen te i n basso f ino al m a r g i n e i n f e r i o r e del l 'occhio , poscia 
si volgono a l lo i n n a n z i e a l l ' i n f u o r i e f i na lmen te piegano d i nuovo a l l ' i n s ù colle l o r o 
punte aguzze. Gl i zoccol i sono grossi , l a rgh i e r o t o n d i , g l i zoccoli pos te r io r i p icco l i ed 
elevati. Le corna hanno una bel la t i n t a g r i g i o - c h i a r a ; g l i zoccoli sono invece d i colore 
oscuro. 

Un pelo s t r ao rd ina r i amen te fitto r i copre i l corpo , la faccia e le gambe. I pel i seto
losi re la t ivamente grossi sono l ungh i s s imi dapper tu t to , p iù o meno ondu la t i , m a dal 
mento fino al pe t to si a l lungano per m o d o da f o r m a r e una c r in i e ra che scende quasi 
fino al suo lo ; sui fianchi e specialmente nel le p a r t i pos te r io r i del corpo acquistano la 
lunghezza d i 6 0 - 7 0 c m . per cui scendono fino agl i zoccoli e r i c o p r o n o con uguale 
abbondanza i l garrese dove f o r m a n o una sorta d i sella s imi l e ad un uncino che i n c o 
mincia d ie t ro le corna e r i copre i l co l lo d ' ambo i l a t i , avvolgendo pure g l i orecchi . 
Soltanto la c r i n i e r a che i ncominc i a sul men to e si a l lunga gradatamente verso la parte 
posteriore del co rpo è cos t i tu i ta d i pe l i l i sc i ; i l r i m a n e n t e del man te l lo consta d i pel i 
ondulat i ; l ' o r l o che c i rconda la sella dorsale si compone d i pe l i increspat i in t reccia t i 
per modo da f o r m a r e tan t i c i u f f e t t i d i s t i n t i ; i pe l i che r i cop rono la faccia sono fitti, 
lunghi spesso 9 c m . , p i ù c o r t i e p i ù r a d i sulle l abbra . La faccia e le gambe n o n presen 
tano alcuna traccia d i l ane t t a ; le gambe sono r icoper te d i pe l i l i sc i , lungh i 5 c m . ; nelle 

18. — BREHM, Animali. Voi. I I I . 
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al t re pa r t i del corpo spunta dapper tu t to f r a le setole una fitta lanetta, che, nel la parte 
poster iore del dorso, supera i n lunghezza i pe l i setolosi per cui v i appare una macchia 
p i ù chiara , s imi le ad una gualdrappa. La t i n t a generale del mante l lo è bruno-scura e 
diventa decisamente b runo-cupa sul la faccia e nei pe l i della c r in i e ra , men t re invece 
si r i schiara alquanto nel la sella; le labbra sono b runo-g r ig i e come la striscia che 
circonda la sella anter iore foggiata a c r in ie ra e la macchia cost i tui ta d i pu ra lanetta 
che si osserva nel la parte poster iore del dorso ; invece sono b ianco-gr ig ias t re : la parte 
in fe r io re delle gambe ed una striscia trasversale nascosta da l la c r in ie ra che circonda 
le corna nella l o ro parte poster iore. I s ingol i pe l i hanno t u t t i una t i n t a u n i f o r m e , allo 
i n f u o r i dei pel i setolosi che c i rcondano la sella suaccennata, i qua l i si r ischiarano note
volmente al la punta . G l i i n d i v i d u i na t i da poch i g i o r n i rassomigl iano già i n tu t to agli 
adu l t i , sono r i cope r t i d i un pelo fittissimo e si d i s t inguono soltanto dai gen i to r i per la 
t in ta f u l v o - g r i g i a che si osserva nelle gambe e pe l colore p i ù chiaro del dorso e della 
regione anale. 

I l Gomara , celebre viaggiatore e storico spagnuolo del secolo X V I , dice che nel 
regno d i Qu iv i r a « v i v o n o mo l t e pecore dai l u n g h i pe l i , grosse come i caval l i , le quali 
hanno coda breviss ima e corna s te rminate » . È probabi le che t a l i pecore non siano 
a l t ro che b u o i musch ia t i , sebbene c iò si possa met tere i n dubb io . I l Jeremie, viaggia
tore francese e d is t in to cacciatore d i pel l iccie , r i fer isce per la p r i m a vol ta alcuni 
ragguagl i esatti i n t o r n o a l bue muschiato nel la sua relazione i n t o r n o a i paesi che 
c i rcondano la baia d 'Hudson ( 1 7 2 0 ) . Sulla sponda occidentale del la baia d'Hudson, 
sotto i l 5 9 ° grado d i l a t i tud ine n o r d , egli i n c o n t r ò una specie d i bov ine a cui diede i l 
nome d i Buoi muschia t i pe l fo r te odore d i musch io emanato dal l o r o corpo « i l quale 
c ' impediva d i mangiarne la carne. Uccidevamo questi a n i m a l i colle lancie, p o i c h é essi 
non erano i n grado d i fuggi re su l l ' ampia distesa d i neve ». Colla lana del Bue muschiato 
i l Jeremie fece fare delle calze p i ù belle e p i ù m o r b i d e di quel le d i seta; egl i caratterizza 
i n modo suff iciente l ' an imale anche r i gua rdo alle p r o p r i e t à del man te l lo . P iù tardi 
A r m s t r o n g , Belcher, F r a n k l i n , Hearne, Mac Cl intock, M 'Cormick , Meecham, Parry, 
Richards ed a l t r i v iaggia tor i r i f e r i r o n o m o l t i ragguagl i i m p o r t a n t i s s i m i i n t o r n o al Bue 
muschia to ; le u l t i m e spedizioni fatte nel la par te or ientale e occidentale della Groen
landia confe rmarono i ragguagl i precedenti e l i comple ta rono i n m o d o abbastanza 
soddisfacente. Per conto m i o c e r c h e r ò d i compendiare brevemente le cognizioni che 
abb iamo i n t o r n o a questo an imale , descrivendone la v i t a ne l seguente m o d o : 

11 Bue muschiato abi ta i l uogh i meno inosp i t a l i della sua grande e desolata patria. 
Vive i n b r anch i p i ù o meno numeros i e si t ra t t iene a preferenza nel le v a l l i e nelle 
bassure; pare che abbondi maggiormente verso i l n o r d ; a lmeno cos ì credono d i poter 
ammet te re con ragione i v iagg ia tor i che presero par te al la seconda spedizione tedesca 
al polo N o r d . Essi i ncon t r a rono i n f a t t i delle schiere d i Buo i musch ia t i composte di 
2 0 - 3 0 i n d i v i d u i . Ma i l Meecham vide una vo l t a p i ù d i 70 Buo i musch ia t i che pasco
lavano t r anqu i l l amen te nelle deserte s o l i t u d i n i del paese; un ' a l t r a vo l t a , nel le remote 
isole del Nord-oves t egli ebbe occasione d i osservarne 150 i n uno spazio che avrebbe 
potuto percorrere senza fat ica i n una g iorna ta d i marc ia . I b r anch i annoverano sempre 
mol te f e m m i n e e pochi maschi , c ioè 2 o 3 t o r i a d u l t i , p e r c h è duran te i l per iodo degli 
a m o r i i maschi lo t tano accanitamente f r a l o r o pel possesso delle f e m m i n e e si scac
ciano a vicenda, come lo d imos t r ano i cadaver i dei t o r i g iacent i a l suolo. I branchi 
che v i v o n o nelle r eg ion i p i ù se t ten t r iona l i de l cont inente amer icano sogl iono passare 

l 'estate i n v ic inanza dei fiumi, m a appena giunge l ' au tunno , scendono a lquanto p iù a 
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sud e si raccolgono i n schiere p i ù numerose , m e n t r e p r i m a pascolavano a preferenza 
isolatamente. Quando i l ghiaccio è abbastanza sol ido si vedono m i g r a r e i n lunge file 
da un ' i so la a l l ' a l t r a per t r o v a r e u n luogo che present i u n po ' d i c ibo che t o rnano a 
lasciare dopo d i aver lo s f ru t t a to . L'estensione del le l o r o m i g r a z i o n i è t u t t o r a i g n o t a ; 
ad ogni m o d o pare che nel le r e g i o n i p i ù s e t t en t r i ona l i , du ran te l ' i n v e r n o non a b b a n 
donino i n t i e r a m e n t e le lo ro d i m o r e , neppure quando sono cost re t t i a procacc iars i i l 
cibo raschiando l ' a l t o s t ra to d i neve che r i c o p r e i l suolo. L a lo ro s o b r i e t à ve ramente 
s t raordinaria l i rende a t t i a soppor ta re i t e r r i b i l i i n v e r n i de l l ' e s t remo se t tent r ione . 
Lenti e c i rcospe t t i a t t raversano s t e r m i n a t i deser t i d i neve per g iungere ne i l u o g h i i n 
cui sperano d i t r o v a r e u n po ' d i c ibo . Quando la neve si scioglie cessa la penur ia de l 
cibo, m a a l lo ra i n c o m i n c i a n o a l t re sofferenze n o n meno g rav i d i questa. Dopo i l r i g i d o 
inverno i n cu i dovet te ro n u t r i r s i scarsamente del c ibo coper to da l la neve, pascolano 
con vera a v i d i t à le p ian t ice l le p rodo t t e da i t e p o r i p r i m a v e r i l i , m a sono t o r m e n t a t i 
miseramente dal le p u n t u r e delle zanzare e debbono pu re superare la m u t a dei p e l i , 
la quale n o n procede m o l t o f ac i lmen te per la na tu ra stessa del l o r o ve l lo lanoso. I 
poveri b u o i musch i a t i , t o r m e n t a t i dal le zanzare si avvo l to lano spesso nel fango onde 
procacciarsi u n in tonaco a t to a scacciare i parass i t i che l i f anno s o f f r i r e e pare che 
in questo per iodo d i t e m p o s i agg i r ino i n una cerchia p i ù r i s t r e t t a ; t e r m i n a t a la m u t a 
dei pel i , r i acquis tano la l o r o consueta t r a n q u i l l i t à e t o r n a n o a pe rco r re re costante
mente i n t u t t i i sensi la l o r o m a l i n c o n i c a pa t r i a . 

I buoi musch ia t i si accoppiano verso la fine d i agosto; 9 mesi dopo , c i o è a l la fine 
di maggio, la f e m m i n a par tor i sce u n solo nato i l quale è u n an ima le t t o p iccolo e 
leggiadro teneramente amato e i n caso d i pe r i co lo anche va lorosamente difeso dal la 
madre. I nav iga to r i che presero par te a l la seconda spedizione polare tedesca, du ran te 
una lunga escursione i n s l i t ta , i n c o n t r a r o n o 4 2 b u o i musch ia t i a d u l t i e 3 v i t e l l i g i o v a n i 
che pascolavano t r a n q u i l l a m e n t e i n u n a larga val le abbastanza r icca d i vegetazione. 
Da pr inc ip io que i s o l i t a r i a n i m a l i si lasc iarono avv ic ina re senza paura da i v i a g g i a t o r i , 
ma ad u n cer to p u n t o f u g g i r o n o a p r e c i p i z i o ; i 3 u l t i m i , segui t i da 2 v i t e l l i , si a t t eg
giarono a difesa, abbassarono la testa sbuf fando con ferocia senza p e r ò aggredire i 
viaggiatori. I v i t e l l i s tavano d i e t ro ag l i a d u l t i i q u a l i l i r i m a n d a v a n o sempre i n d i e t r o , 
appena mos t ravano d i vo l e r s i spingere i n n a n z i . Due fuc i l a t e mise ro i n fuga l ' i n t i e r a 

brigata e a l lo ra si v ide che g l i a d u l t i masch i e f e m m i n e p r o c u r a v a n o che nessuno dei 
vitelli r imanesse i n d i e t r o duran te la r ap ida fuga del la schiera. Sebbene i g i o v a n i aves
sero appena l ' e t à d i 4 4 o 45 g i o r n i , cor revano con una v e l o c i t à s t r ao rd ina r i a , m u o 
vendo rap idamente le l o r o gambe lunghe e s o t t i l i , c o m u n i a m o l t i quad ruped i g i o v a n i , 
per cui i v i a g g i a t o r i n o n t a rda rono a p e r d e r l i d i v is ta . 

Malgrado i l suo aspetto tozzo i l bue musch ia to è dota to d i una ag i l i t à e d i una 
destrezza per le q u a l i , secondo i l Ross, esso pot rebbe gareggiare colle a n t i l o p i . Si 
arrampica sulle roccie col la leggerezza del la capra, sale le pa re t i rocciose p i ù d i rupa te 
senza i l m i n i m o sforzo e guarda g l i abissi s enz 'ombra d i ve r t i g ine . « I b u o i musch ia t i 
che ebbi occasione d i osservare », dice i l Copeland, « erano veramente a m m i r a b i l i 
mentre scendevano e balzavano con s o m m a leggerezza sopra u n p e n d ì o coperto d i 
pietre m o b i l i dove l ' u o m o p i ù agile e svelto avrebbe stentato a tener f e r m o i l piede. 
Più t a rd i i n c o m i n c i a r o n o a sal i re e a l lo ra s tavano v i c i n i , g l i u n i accanto agl i a l t r i 
secondo l ' a b i t u d i n e cara t ter is t ica degl i a n i m a l i che v i v o n o i n schiere ; del resto se cosi 
non avessero fa t to l ' u l t i m o i n d i v i d u o del branco sarebbe stato bersagliato rego la rmente 
da una g rand ina t a d i p ie t re smosse da i compagn i che lo precedevano i qua l i cercavano 
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d i sfuggire colla massima sol leci tudine la nostra presenza ». Osservando per la prima 
vo l t a i buo i muschia t i i l Gopeland f u co lp i to dalla leggerezza e dal la v i v a c i t à dei loro 
m o v i m e n t i ; m a la sua ammi raz ione a u m e n t ò quando seppe che essi avevano scalato 
u n cono d i basalto scosceso come sono soltanto le pare t i d i basalto. Questi buo i muschiati 
sa l i rono i n 3 o 4 m i n u t i una parete al ta 150 m e t r i che i cacciatori l o ro nemic i stenta
rono a scalare i n mezz 'ora . T a l i a t t i t u d i n i d imos t rano la grande a f f in i t à dei buoi 
muschia t i colle pecore ; l 'unica bov ina che potrebbe competere secoloro per questo 
r igua rdo è i l Jak. 

1 g iud iz i dei na tu ra l i s t i i n t o r n o alle p r o p r i e t à p i ù elevate dei b u o i muschia t i sono 
m o l t o d ivers i e c iò si spiega col fa t to che finora pochiss imi osservatori europei ebbero 
campo a studiare dal vero i l bue muschia to . I l suo piccolo occhio senza espressione non 
indica certamente un grande sv i luppo in te l l e t tua le ; l 'orecchio nascosto nel pelame è 
ind iz io d i un udi to piut tos to o t tuso; invece l 'odora to pare finissimo, malgrado lo sviluppo 
appena rud imen ta l e del muso e n o n è d i certo i n f e r io re a quel lo delle pecore; non è 
possibile s tabi l i re u n g iudiz io de f in i t ivo i n t o r n o al gusto e a l ta t to dei buo i muschiati, 
m a è certo che questi due sensi sono meno sv i luppa t i d i que l l i delle bovine . Lo stesso 
si p u ò d i re r igua rdo a l l ' in te l l igenza . Dinanz i a l l ' uomo , i b u o i musch ia t i che non hanno 
ancora impara to a conoscere l ' ace r r imo nemico degl i a n i m a l i , s i compor tano spesso 
colla massima i m p r u d e n z a ; tu t tav ia n o n ta rdano a perdere la l o ro inna ta fiducia e 
fuggono al p iù presto appena avver tono la presenza de l l ' uomo negl i s t e rmina t i dominii 
della l o ro pa t r ia , v i s i t a t i appena qualche ra ra vol ta dal lupo o da l l 'o rso polare. Da 
p r inc ip io « si f e rmano come i m p i e t r i t i per la merav ig l i a , guardano fissamente i l nemico 
ancora ignoto e stentano a decidere c iò che debbono fare ». F iducios i per natura, si 
avvic inano a l l ' igno to viaggiatore e manifes tano la lo ro merav ig l i a con tozzi salti e 
m o v i m e n t i d 'ogni sor ta : cos ì per esempio qua t t ro buo i musch ia t i si compiacevano di 
scherzare col Payer, cercando d i balzare sul la sua tavolet ta geometr ica . 

A l l o r c h é due o t re cacciatori si avv ic inano da var ie p a r t i ad u n branco d i buoi 
muschia t i i n t en t i a pascolare con somma t r a n q u i l l i t à , invece d i fuggi re e d i sparpa
gl ia rs i per la campagna, questi si avvic inano maggiormente g l i u n i agl i a l t r i e permet
tono ai cacciatori d i sparare d ivers i co lp i . I n f a t t i i l Payer ed i l Copeland considerano 
questa caccia come una delle p i ù fac i l i ed agevoli d i tu t te , d icendo che i b u o i muschiati 
si lasciano uccidere come farebbero le capre e le vacche raccolte i n t o r n o alle capanne 
dei pas tor i : « Appena i l cacciatore scorge i buo i musch ia t i , s i sdraia appoggiandosi 
sul ventre , prepara una cartuccia e si t ien p ron to a sparare, q u i n d i aspetta che la 
preda, spinta dal la c u r i o s i t à d i osservarlo, g l i si a v v i c i n i . Se i l p r i m o colpo andasse 
f a l l i t o , g l i c o n v e r r à aspettare l 'occasione prop iz ia per t i r a r n e u n a l t ro e s a r à certo di 
uccidere uno dei buo i muschia t i a l la terza o al la quar ta fuc i l a t a ». Per conto mio non 
credo che t a l i osservazioni si possano general izzare « S f a t t a m e n t e , tan to p i ù che com
bat tono i n m o d o reciso i ragguagl i r i f e r i t i dagl i osservatori precedent i . G l i individui 
f e r i t i s ' i n fu r i ano e balzano ferocemente sul cacciatore i l quale deve stare all 'erta se 
n o n v u o l essere t r a f i t t o dalle aff i la te corna del bue muschia to . I l T r a m n i t z ebbe occa
sione d i provare egli stesso la v e r i t à d i t a l i asser t i : una vo l t a andando al la caccia dei 
buo i muschia t i , dovette r i t o rna re ind ie t ro , n o n sol tanto senza preda, m a assai malconcio 
i n seguito alla violenta aggressione d i u n t o ro . Anche g l i i n d i a n i accertano che i buoi | 
musch ia t i adoperano benissimo le l o ro a r m i e uccidono pe r f ino g l i o r s i ed i lupi. ; 

Gl i Esquimesi d à n n o accanita caccia ai b u o i musch ia t i e l i considerano come] 
a n i m a l i t u t t ' a l t r o che i n n o c u i , tanto p i ù che essi n o n hanno a r m i da fuoco e debbono 
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ucciderl i a l l ' an t i ca , colle f reccie . I l Ross r i fe r i sce che essi i n c o m i n c i a n o le l o r o caccie 
nel l ' autunno, si a v v i c i n a n o coraggiosamente al le schiere dei b u o i m u s c h i a t i , moles tano 
i l o r i per m o d o da i n d u r l i ad a g g r e d i r l i , q u i n d i piegano d i fianco con u n balzo e p i a n 
tano la lancia ne l ven t re de l l ' an ima le . A l t r i invece r i c o r r o n o alle f reccie . Una vol ta Io 
stesso Sir John Ross i n c o n t r ò u n bue musch ia to e g l i s g u i n z a g l i ò con t ro i suoi c an i . 
L 'animale t r e m a n t e d i col lera tentava sempre d i sventrare i cani i qua l i p e r ò lo scan
savano co l la mass ima astuzia. Un esquimese che assisteva al la caccia lanciava i n u t i l 
mente una f recc ia dopo l ' a l t r a nel corpo d e l l ' a n i m a l e ; c iò vedendo i l Ross s p a r ò da l la 
distanza d i poch i passi e co lp ì a l cuore la povera bestia che s t r a m a z z ò al suolo senza 
un gr ido . G l i i n d i v i d u i p i ù vecchi e sopra tu t to i t o r i che menano v i t a isolata d i m o s t r a n o 
un singolare sangue f r e d d o d inanz i a l fuoco e al le fe r i te leggiere : « Si contentano d i 
riparare col la l o r o testa i n t a n g i b i l e le p a r t i p i ù minacc ia te del l o r o co rpo . Uno d i 
questi a n i m a l i s o p p o r t ò senza i l p i ù piccolo segno d i do lore u n t e r r i b i l e colpo d i fuc i l e 
che lo co lp ì a l l a f r o n t e per ve ro d i r e corazzata dal le corna gigantesche, m e n t r e i l 
cacciatore aveva adoperato u n o d i que i f u c i l i che si usano nel la caccia degl i o r s i p o l a r i ; 
la palla, i n c o n t r a n d o la corazza f r o n t a l e del bue musch ia to , era caduta a l suolo , 
appiattita come u n disco sot t i le ». Così r i f e r i scono i l Payer ed i l Copeland. 

La carne del bue musch ia to ha u n fo r te odore d i m u s c h i o ; que l la del le f e m m i n e è 
meno r ipugnan te : invece è i m m a n g i a b i l e la carne dei t o r i uccisi duran te i l per iodo 
degli a m o r i . I v i a g g i a t o r i tedeschi che presero par te al le spediz ioni p o l a r i t r o v a r o n o 
eccellente la carne delle f e m m i n e ed a l t r i europe i con fe rmano tale asserzione. Nel 
contorno del F o r t Wales g l i I n d i a n i f anno u n lucroso c o m m e r c i o colla carne de i b u o i 
muschiati che uccidono nel le l o r o caccie. Dopo d i aver la tag l ia ta a grossi pezzi , l ' a p 
pendono i n ar ia , la lasciano seccare per fe t tamente , p o i la vendono a i caccia tor i d i 
pelliccie i qual i la c o m p r a n o v o l o n t i e r i . La lana e i l pelo sono m o l t o s t i m a t i dagl i 
Indiani e dagl i Esqu imes i . L a lana è finissima e potrebbe f o r n i r e o t t i m i tessuti quando 
se ne potesse avere una q u a n t i t à suff ic iente . G l i Esquimes i adoperano la coda del 
bue muschiato per fa re va r i e sorta d i cacciamosche: col la pel le f anno b e l l i s s i m i 
copripiedi. 

Le B O V I N E ( B O V I N A E ) cost i tuiscono la terza so t to famig l i a dei b o v i d i ; sono r u m i 
nanti grossi, tozz i e r obus t i d i cu i i ca ra t te r i p r i n c i p a l i consistono nel le corna p i ù o 
meno c i l indr iche e l iscie, ne l l a rgo muso f o r n i t o d i n a r i c i m o l t o discoste l ' una da l l ' a l t r a , 
nella coda lunga e t e r m i n a t a da u n fiocco che scende quasi fino a l l ' a r t i co laz ione delle 
calcagna e finalmente nel la mancanza d i l a c r i m a t o i e d i gh iandole delle unghie . La 
femmina ha qua t t ro capezzoli . Quasi tu t te le bov ine presentano pure una giogaia che 
penzola da l co l lo . I l l o r o scheletro ha f o r m e tozze e robuste . I l c ran io è largo al la 
fronte, poco r i s t r e t t o a l m u s o ; le o r b i t e ro tonde sono a lquan to discoste l a t e r a lmen te ; 
le protuberanze f r o n t a l i da cu i pa r tono le corna spuntano sulla parte poster iore e 
laterale del c r a n i o ; le ve r tebre ce rv ica l i sono cor t i s s ime, m a f o r n i t e d i lunghe apo f ì s i 
spinose; 1 3 - 1 5 ver tebre sono f o r n i t e d i cos to le ; i l d i a f r a m m a si attacca alla 1 2 a o 
alla 1 4 a ; l a regione l o m b a r e è cos t i tu i ta da 6 o 7 v e r t e b r e ; la regione sacrale ne 
presenta <4 o 5 saldate f r a l o r o ; i l n u m e r o delle ver tebre caudal i p u ò ascendere fino 
a 19. La den ta tura non ha nu l l a d i par t ico la re . I n generale i dent i i nc i s iv i i n t e r n i sono 
più grossi degl i a l t r i d ' a m b o le p a r t i delle mascel le ; g l i inc is iv i p i ù esterni del la 
mascella i n f e r i o r e sono i p i ù p icco l i d i t u t t i . Ogni mascella contiene qua t t ro m o l a r i per 
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parte , d i cu i g l i an t e r io r i sono p iccol i e i pos te r io r i invece m o l t o sv i luppa t i . L a super
fìcie d i masticazione è diversa secondo le specie. Le corna sono liscie, c i l indr iche e 
solcate d i rughe trasversal i a l la base ; i n var ie specie si a l largano a lquanto al la radice 
e a l lora r i coprono quasi tu t ta la f ron t e , m a i n generale la f ron te è l ibe ra . S'incurvano 
i n var io modo a l l ' i n f u o r i o a l l ' i nden t ro , al lo ind ie t ro o a l l ' i n n a n z i , a l l ' i n s ù o al l ' ingiù, 
oppure hanno la f o r m a d i una l i r a . I l pelame è quasi sempre cor to e l i s c io ; i n molte 
specie si a l lunga a guisa d i c r in ie ra , a lmeno i n certe p a r t i del corpo. 

La patr ia delle bov ine comprende tu t ta l 'Europa e l ' A f r i c a , la parte centrale e 
mer id iona le del l 'Asia e le r eg ion i p i ù se t tent r ional i d e l l ' A m e r i c a ; a t tualmente le specie 

Scheletro del Bisonte d'Europa (Dal Museo anatomico di Berlino). 

addomesticate da l l ' uomo sono diffuse per tu t ta la ter ra . Le specie che v i v o n o al lo stato 
selvaggio abitano i luoghi p iù d ivers i , i boschi f o l t i s s i m i , le p ianure o le steppe scoperte 
e le montagne dove g iungono all 'al tezza d i 5000 e per f ino d i 6000 m e t r i sul l ive l lo del 
mare . Molte preferiscono le reg ion i umide , le pa lud i e i p an t an i ; a l t re invece si trat
tengono a preferenza nei luogh i p i ù asc iut t i . Poche bov ine sono a n i m a l i s tazionari ; 
quasi tu t te menano v i t a nomade. Quelle che v i v o n o i n montagna , duran te l ' inverno 
scendono nelle v a l l i ; quelle s tabi l i te nelle r eg ion i se t ten t r iona l i emigrano verso i l sud; 
quando scarseggiano d i cibo si recano i n a l t r i paesi p iù f e r t i l i . Tu t te le specie senza 
eccezione menano v i t a sociale e si radunano i n b ranch i p i ù o meno numeros i , guidati 
dagl i i n d i v i d u i p i ù vecchi ed esper t i ; var ie specie f o r m a n o delle schiere composte di 
parecchie mig l i a i a d i i n d i v i d u i . I maschi vecchi hanno l ' ab i tud ine d i segregarsi dai 
b r anch i a cui appartenevano per menar v i t a isolata. 

Tut te le bovine paiono a n i m a l i tozzi e l e n t i , m a sono i n grado d i muove r s i cele-
remente e d imos t rano u n ' a g i l i t à assai maggiore d i quel la che p o t r e m m o a t t r i b u i r loro. 
La l o ro andatura o rd ina r i a è u n passo lento ; tu t t av ia n o n d i rado t ro t t ano rapidamente 
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e t a lvo l t a si abbandonano ad u n galoppo assai disadatto che p e r ò le spinge i n n a n z i 

assai ve locemente . Le specie che v i v o n o i n mon tagna sono o t t i m e r a m p i c a t r i c i , nuo tano 
tutte ben iss imo e n o n poche a t t raversano senz 'a l t ro i fiumi p i ù l a r g h i . Hanno una 
forza s t r a o r d i n a r i a ed una perseveranza degna d i a m m i r a z i o n e . F r a i l o r o sensi p r i 
meggia l ' o d o r a t o ; anche l ' u d i t o è fino, invece la vista n o n è m a i t r o p p o sv i luppa ta . Le 
facol tà i n t e l l e t t u a l i del le bov ine sono scarsissime; t u t t a v i a le specie selvatiche d i m o 
strano magg io re in te l l igenza delle specie domest iche le qua l i n o n hanno bisogno 
d i esercitare le l o r o forze i n t e l l e t t u a l i . L a lo ro indo le è m o l t o va r i a . I n generale 
sono mansuete e fiduciose cog l i a n i m a l i e con g l i u o m i n i che n o n le moles tano e n o n 
le minacc iano , m a a l l 'occor renza d iven tano selvaggie, f e roc i e coraggiose i n s o m m o 
grado: i r r i t a t e , aggrediscono le fiere p i ù robuste , sprezzando la m o r t e e adoperano le 
loro a r m i f o r m i d a b i l i con grande maest r ia per m o d o che spesso r i m a n g o n o v i t t o r io se . 
Si to l le rano m o l t o bene a v icenda , a l l ' i n f u o r i de l pe r iodo degli a m o r i ne l quale sono 
invase da una vera sman ia d i combat te re . L a l o r o voce consiste i n u n m u g g i t o p i ù o 
meno cupo, oppure i n u n b r o n t o l ì o o g r u g n i t o che f anno in tendere a preferenza quando 
sono eccitate da qualche emozione . 

Le bov ine si n u t r o n o d i va r i e sostanze vegeta l i . Mangiano le fogl ie e le gemme , i 
ramoscell i degl i a lbe r i p i ù d ive r s i , le erbe e le c ivaie , la corteccia degl i a l b e r i , i l 
muschio e i l i chen i , le p iante acquatiche e p a l u s t r i , m a n o n disdegnano neppure l ' a r ido 
carice e le erbe appar tenen t i a l la f a m i g l i a del le arundinacee. I n s c h i a v i t ù m a n g i a n o 
ogni sorta d i sostanze vegetal i . Sono ghio t te del sale ed hanno assolutamente bisogno 
dell 'acqua; mo l t e si avvo l to lano con del izia nelle pozzanghere melmose oppure g iac iono 
per ore in t i e re ne i rusce l l i e negl i s tagni . 

L 'accoppiamento d à luogo a fierissime lo t te f r a i maschi . Dopo 9 -12 la f e m m i n a 
partorisce u n solo na to e qualche r a r a v o l t a due. I I v i t e l l o è sempre c o n f o r m a t o per 
fettamente e n o n ta rda a seguire la madre dapper tu t to . Questa Io t r a t t a col la mass ima 
tenerezza, lo a l la t ta , lo pulisce, lo lecca, lo accarezza e lo di fende coraggiosamente da i 
pericoli e dal le aggressioni dei nemic i ; i n var ie specie d i bov ine i t o r i s i a t teggiano 
volont ie r i a d i f enso r i de i g i o v a n i . 

Tutte le b o v i n e si lasciano addomest icare fac i lmente e soppor tano p i ù o m e n o d i 
buon grado i l d o m i n i o d e l l ' u o m o , i m p a r a n o a conoscere i l o ro g u a r d i a n i a cui si a f fe 
zionano spesso, ubb id i scono a l l o r o r i c h i a m o e si so t tomet tono pe r f ino ai r agazz i ; 
tuttavia n o n prefer iscono i l l o ro custode agli a l t r i u o m i n i ; una vo l t a addomes t ica t i 
hanno per t u t t i l a stessa benevolenza. 

La caccia del le bov ine selvatiche è una del le p i ù pericolose : i l o r i i r r i t a t i sono 
sempre invas i da u n f u r o r e pazzo che l i rende a d d i r i t t u r a t e r r i b i l i per l ' u o m o . 
Perc iò la caccia del t o r o selvat ico è pra t ica ta con passione e m o l t i p o p o l i la cons i 
derano come la p i ù onorevole d i tu t t e . 

I pochi d a n n i cag iona t i dal le bov ine selvatiche n o n hanno nessuna i m p o r t a n z a 
rispetto ag l i u t i l i che si r i cavano dal le specie domest iche . I n f a t t i le bov ine selvatiche 
possono renders i dannose a i boschi , rodendone g l i a lbe r i ed i cespugli , possono r o v i 
nare qualche vo l t a le p ra te r ie e devastare le p i a n t a g i o n i ; ma le bov ine domest iche 
sono u t i l i a l l ' u o m o per t u t t i i r i g u a r d i ; i n f a t t i g l i fo rn i scono in abbondanza: carne, 

ossa, pel le , co rna , la t te , pelo e conc ime. 
Anche la caccia del le bov ine selvatiche è assai p r o d u t t i v a , p o i c h é la l o ro pelle è 

adoperata i n v a r i m o d i , e, ma lg rado i l suo fo r t e o l o r e d i musch io , la carne fornisce 

un o t t i m o c ibo . 
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I n generale le bovine vengono r i u n i t e i n u n genere solo (Bos) che p e r ò può 
essere diviso i n v a r i generi o a lmeno i n sot togeneri d i s t i n t i ; o l t r e a i cara t ter i gene
r a l i c i t a t i p iù sopra, le bov ine presentano ancora diverse p a r t i c o l a r i t à caratteristiche 
che sono : i l muso largo, nudo , de l imi t a to la tera lmente ad arco dalle na r i c i , g l i zoccoli 
l a r g h i , d i uguale s t ru t t u r a tanto negl i a r t i a n t e r i o r i quanto nei pos te r io r i e la lunga 
coda t e rminan t e i n u n fiocco p i ù o meno r icco . 

« Gli Indiani », riferisce Ebano, « offrono al loro re due sorta di buoi di cui gli 
u n i hanno la f aco l t à d i correre m o l t o rap idamente e g l i a l t r i sono assai selvaggi. I l 
l o ro colore è nero, m a la coda con cu i si fanno o t t i m i cacciamosche è d i un bianco 
abbagliante. L ' an ima le è paurosiss imo e fugge al p i ù pres to ; se i cani g l i si avvic i 
nano soverchiamente esso nasconde la coda ne l cespuglio v i c i n o e a f f ron t a con 
grande coraggio i l nemico p e r c h è crede che n o n g l i si farebbe p i ù n u l l a se non si 
vedesse la coda, ben sapendo che questa è appunto la ragione per cui l ' uomo g l i dà 
caccia. La povera bestia si inganna . Questo an imale v iene ucciso con freccie avvele
na te ; poscia g l i si tagl ia la coda e si prende la pelle lasciando in ta t ta la carne ». 
A d E l iano tengono d ie t ro Marco Polo, Nico lò dei Cont i , Belon, Pennant ed a l t r i viag
g i a to r i ; p i ù t a r d i i l Pallas ci o f f re una lunga descrizione del Jak domest ico. I n questi 
u l t i m i t e m p i i v iagg ia tor i Stewart , Tu rne r , Moorc ro f t , Herbe r t , Gerard , Hamil ton 
S m i t h , Radde, i f r a t e l l i Schlagin twei t e Severzon, m a sopra tu t to i l Prshevalski ci 
hanno fa t to conoscere p iù da v i c i n o i l « P O E P H A G U S » degl i an t i ch i . Dopo che i Jak 
domes t ic i f u r o n o i n t r o d o t t i nei G i a r d i n i zoologic i de l l 'Europa i na tu ra l i s t i ebbero 
campo ad osservarne le a b i t u d i n i e i cos tumi . 

I l J A K o B U E G R U G N E N T E (Bos [Poephayus] G R U N N I E N S , Bison poephagus) rap
presenta i l sottogenere o come a l t r i vog l iono i l genere dei B u o i G R U G N E N T I (Poepha
gus) d i cu i i cara t ter i p r i n c i p a l i sono i seguenti . I l corpo è robusto e vigoroso, la 
testa d i grandezza mediocre è m o l t o larga e si assottiglia gradatamente dalla fronte 
lunga e alta, m a piat ta , f ino al muso grosso s imi le ad una pannocch ia ; i l naso è pro
t ra t to , la narice p iu t tos to s t re t ta e collocata ob l iquamen te nel la par te anter iore del 
muso ; ques t ' u l t imo è largo, de l imi t a to ai l a t i dalle n a r i c i ; i n f e r i o r m e n t e , sul labbro 
super iore si assottiglia per modo da f o r m a r e una str iscia so t t i l e ; l 'occhio è piccolo 
ed è senza espressione, la pup i l l a è trasversale, l 'orecchio piccolo e tondeggiante, 
coperto i n ogni par te d i f i t t i pel i ; le corna spuntano pos te r io rmente ai l a t i delle pro
tuberanze f r o n t a l i , sono compresse d i a l to i n basso, ro tonde nel la par te anter iore ed 
angolose pos t e r io rmen te ; alla radice presentano delle sporgenze d is t in te , m a poco 
accentuate; da p r i n c i p i o si vo lgono d i f ianco, i nd ie t ro e a l l ' i n f u o r i , poscia d i nuovo 
a l lo i n n a n z i e i n al to e i n f ine r i v o l g o n o la punta a l l ' i n f u o r i e a l l ' i n d i e t r o ; i l collo è 
co r to e robusto come quel lo dei t o r i ; la par te poster iore del col lo e la parte ante
r i o r e del garrese si r ia lzano a lquanto f o r m a n d o una specie d i gobba; la l inea dorsale 
scende dolcemente fino al la radice della coda; i l corpo è sot t i le ne l la regione delle 
spalle, p i ù grosso e penzolante verso i l mezzo, la coda è lunga e ornata d i u n ricco 
f iocco t e rmina le che spesso scende fino a l suo lo ; le gambe sono corte e robuste, g l i 
zoccol i g r and i , largamente fessi e p rovvedu t i d i zoccol i pos te r io r i bene sv i luppa t i . I l 
man te l l o si compone d i pel i l u n g h i e fini, increspat i e o n d u l a t i sul la f r o n t e e sulla 
testa fino a l l 'occ ip i te che spesso scendono anche sul la faccia, m e n t r e sul garrese e 
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sui fianchi s i a l l u n g a n o per m o d o da f o r m a r e una c r i n i e r a spiovente s imi l e ad una 

cortina e l egg ie rmente o n d u l a t a che s f io ra i l suolo come i l fiocco r i cch i ss imo del la 
coda; invece i l v e n t r e e la par te i n t e r n a del le coscie sono coper t i d i pe l i co r t i e l i s c i ; 

lo stesso s i p u ò d i r e del le gambe pa r t endo da l l ' a r t i co laz ione delle g inocchia i n g i ù . 
Gli i n d i v i d u i a d u l t i e vecchi h a n n o una bel la t in ta nero-cupa con r i f lessi b r u n i c c i sul 
dorso e sui fianchi; i pe l i che si t r o v a n o i n t o r n o al la bocca sono g r i g i a s t r i ; l ungo i l 
dorso scorre u n a s t r i sc ia g r ig io -a rgen tea . I v i t e l l i sono g r ig i a s t r i , i maschi g i o v a n i 
intieramente n e r i . L a lunghezza compless iva dei t o r i a d u l t i è d i m . 4 , 2 5 ; la coda 

senza i l fiocco è lunga m . 0 ,75 ; l 'al tezza mi su ra t a da l garrese fino a l l ' e s t r e m i t à del la 
gobba è d i m . 1 ,9; le co rna sono lunghe da 8 0 a 9 0 c m . ; i l peso va r i a f r a 650 e 
720 K g . ; invece le f e m m i n e adul te r agg iungono appena la lunghezza d i m . 2,8, sono 
alte m . 1,6 e i l l o r o peso v a r i a f r a 3 2 5 e 3 6 0 K g . 

I l Jak abi ta g l i a l t i p i a n i de l T ibe t e tu t t e le alte catene di montagne che v i sono 
annesse; si t r a t t i ene a preferenza neg l i a l t i p i a n i compres i f r a l 'altezza d i 4 0 0 0 e d i 
6000 m . sul l i v e l l o del m a r e . V e n t i o t r e n t ' a n n i fa questi a n i m a l i abi tavano ancora 
la parte super iore del la val le d i Setledsch e t a lo ra a t t raversavano i l fiume anche p i ù 
a sud; ma , come dice i l K i n l o c h , le cont inue persecuzioni dei cacciatori inglesi l i 
scacciarono da tu t te quel le r e g i o n i . L o s ter i le suolo della l o ro pat r ia inospi tale è 
appena cosparso qua e là d i un ' e rba rada , coperta d i neve durante t u t t o l ' i nve rno e 
sempre scarsa anche nel l ' es ta te ; m a ad ogn i m o d o i n mezzo a questi deserti 
i l jak t rova m o d o d i soddisfare t u t t i i suoi b isogni e d i r i p a r a r s i dal le aggressioni 
dell 'uomo, per cu i l a lo t t a per la v i t a g l i riesce meno grave che n o n a l t rove . 

I l Prshewalski r i fe r i sce d i v e r s i ragguagl i assai i m p o r t a n t i i n t o r n o al la v i ta l ibe ra 
di questo poderoso an ima le . Nelle r e g i o n i se t t en t r iona l i de l Tibe t egli t r o v ò dapper
tutto vecchi t o r i i so la t i e piccole schiere d i j a k ; le schiere p i ù numerose abi tavano 
sempre i l u o g h i p i ù r i c c h i d i pascol i . Queste schiere at t raversano p iù o meno rego
larmente a m p i t r a t t i d i paese; secondo i Mongol i duran te Testate vis i terebbero a 
preferenza i pascoli uber tos i che abbandonano de f in i t i vamen te n e l l ' i n v e r n o ; p r e f e r i 
scono la v ic inanza i m m e d i a t a del l ' acqua dove l 'erba cresce p i ù fresca e p i ù r icca e 
lasciano v o l o n t i e r i i n d ispar te g l i a l t i p i a n i b r u l l i ; invece i t o r i p i ù vecchi , sia per 
pigrizia o per a l t r e r a g i o n i , passano t u t t o Tanno nel le stesse loca l i t à , menano v i t a 
isolata o si r i un i s cono t u t t ' a l p i ù i n p icco l i b r anch i compos t i di 3-5 i n d i v i d u i . 1 t o r i 
più g iovani , m a p u r sempre a d u l t i , si aggregano spesso alle schiere dei maschi p i ù 
vecchi; t u t t av ia f o r m a n o sovente per p r o p r i o conto delle schiere d is t in te , composte 
di 10-12 i n d i v i d u i , le q u a l i contengono quasi sempre u n to ro p i ù vecchio. Le f e m 
mine, i g iovan i e i v i t e l l i f o r m a n o delle schiere composte d i var ie centinaia e pe r f ino 
di parecchie m i g l i a i a d i i n d i v i d u i . A l m e n o cos ì accertano i Mongo l i . È chiaro che 
questi b r a n c h i n u m e r o s i s s i m i n o n possono t r ova re un c ibo suff iciente negli scarsi 
pascoli della l o r o p a t r i a ; p e r c i ò m e n t r e pascolano si spargono in a m p i t r a t t i d i 
terreno, m a si raccolgono sempre per r iposare e r icos t i tu iscono le lo ro schiere i n n u 
merevoli duran te le t e r r i b i l i bu fe re che cos t r ingono i j a k a sdraiars i al suolo per 
resistere a l l ' i m p e t o del ven to . Appena avve r tono l ' i m m i n e n z a d i un per icolo i j a k 
stringono le l o r o schiere e c i r condano i v i t e l l i che stanno sempre nel mezzo del 
branco; m a i n t a n t o a l cun i masch i a d u l t i e va r i e f e m m i n e cercano di riconoscere 

l ' importanza del pe r ico lo e si a l lon tanano dal la schiera i n d i r ez ion i opposte. Se u n 
cacciatore si avv i c ina o fa f u o c o , tu t ta la schiera fugge al t r o t t o o al galoppo, c h i -
uando la testa a l suolo e so l levando la coda. I j a k fuggent i at t raversano in questo 
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m o d o estese p ianure con grande v e l o c i t à , senza r i v o l g e r s i m a i a l l ' i nd ie t ro ; una nube 
d i polvere l i avvolge e la t e r ra r i suona da l on t ano sotto i colpi dei loro zoccoli. 
Questa fuga selvaggia non d u r a a l u n g o ; è d i f f i c i l e che le schiere impauri te dei jak 
percorrano correndo p i ù d i 1 K m . ; spesso si f e r m a n o anche p r i m a . La schiera ral
lenta la corsa e l ' o rd ine consueto non tarda ad esservi r i s t ab i l i t o e i vi tel l i sono di 
nuovo c i rcondat i dagl i adu l t i che l i c ingono, per cos ì d i r e , d i una barriera vivente. 
La fuga r i cominc i a sol tanto quando i l cacciatore si avv i c ina per la seconda volta 
alla schiera e fa fuoco . Quando sono spaventat i i t o r i p i ù vecchi incominciano a 
galoppare, m a i n breve cor rono semplicemente a l u n g h i passi. 

I j a k si r iposano a preferenza sulle falde se t t en t r iona l i dei m o n t i o nelle gole 
profonde onde scansare i raggi del sole, p e r c h è essi t emono assai p iù i l caldo che 
non i l f r eddo ; i n f a t t i anche a l l ' o m b r a prefer iscono sdraiars i sul la neve; quando manca 
la neve, raschiano la s u p e r f ì c i e i n d u r i t a de l suolo e si preparano un giaciglio più 
fresco. Tut tav ia , a lmeno n e l l ' i n v e r n o , qualchevol ta si r iposano anche nei luoghi in 
cui hanno pascolato. Hanno assolutamente bisogno del l 'acqua. I n f a t t i i l Prshewalski 
o s s e r v ò le l o ro o r m e e t r o v ò una grande q u a n t i t à d i sterco accumulato presso le 
fontane d i cu i l 'acqua non era gelata. Nei luogh i i n cu i l 'acqua manca intieramente, 
i l j a k si contenta della neve. 

Malgrado la sua grande robustezza i l j a k è a lquanto i n f e r i o r e agli a l t r i animali 
che v ivono nel l ' a l ta montagna per le d o t i d i cu i è p rovvedu to . Ad ogni modo esso è 
u n o t t i m o rampica tore e per questo r i gua rdo p u ò gareggiare colle pecore selvatiche e 
cogli s tambecchi, p o i c h é sale senza fatica sulle pare t i rocciose p i ù scoscese e si tiene 
i n equ i l i b r io sulle creste p i ù so t t i l i guardando l 'abisso senz 'ombra d i vertigine; ma 
quando corre sul suolo p iano è raggiunto fac i lmente da qua lunque cavallo. Fra i sensi 
i l p r i m o posto spetta a l l ' odora to . I l j a k f iu ta l ' u o m o al la distanza d i 500 passi, ma 
stenta a vederlo anche al la distanza d i 1 0 0 0 passi ; se p o i i l cielo è nuvoloso, non 
lo dist ingue affat to da u n a l t ro oggetto neppure al la distanza d i 500 passi; i l suo 
udi to è cos ì ottuso che i l r u m o r e p rodo t to da i passi minacc ios i del cacciatore lo per
turba soltanto quando ne colpisce l 'orecchio da v i c i n o . I I cervel lo straordinariamente 
piccolo attesta un ' in te l l igenza scarsa; i l contegno de l l ' an ima le minacciato da un peri
colo conferma al tu t to questa supposizione. « La q u a l i t à p i ù caratteristica del Jak », 
dice i l Prshewalski , « è la p ig r i z i a . Va al pascolo al m a t t i n o per tempo e alla sera e 
dedica i l r imanen te della g iorna ta al r i poso ; men t r e si r iposa sta i n piedi o sdraiato 
e appare v ivente solo pel fa t to del r u m i n a r e , p e r c h è a l t r i m e n t i lo si direbbe trasfor
ma to i n una statua d i p ie t ra ». 

T u t t o questo cambia appena si r i svegl ia l ' amore . Secondo i Mongol i i l periodo 
degl i a m o r i incomincerebbe i n se t tembre e avrebbe la dura ta d i u n mese. Allora i 
t o r i sono d o m i n a t i da u n ' i n q u i e t u d i n e costante che l i agi ta g io rno e notte. Quelli 
che menano v i t a i s o l a t a s i uniscono alle schiere dei compagn i , cor rono cercando le 
f e m m i n e e grugnendo con t inuamente ; appena si i ncon t r ano l o t t a n o furiosamente fra 
lo ro per ottenere al p i ù presto i l p r e m i o della v i t t o r i a . Si prec ip i tano uno addosso 
a l l ' a l t ro per m o d o da r o m p e r s i le corna, lasciando p e r ò i n t an to i l cervel lo; anche le 
a l t re fe r i te non ta rdano a guar i re . T e r m i n a t i g l i a m o r i , i t o r i esausti dalla lotta si 
a l lontanano dai b ranch i e r i cominc i ano la l o ro V i t a isolata. Nove mesi dopo l'accop
p iamento la f e m m i n a partorisce u n v i t e l l o a cu i p rod iga le cure p i ù assidue per 
l ' anno e anche d i p i ù ; p e r c i ò , secondo i M o n g o l i , i p a r t i avrebbero luogo soltanto 

ogni due ann i . A l l ' e t à d i 6-8 a n n i i l j a k si p u ò considerare come adu l to ; verso i l 
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25° anno m u o r e d i vecchia ia se riesce a scansare le ma la t t i e e le pa l le m i c i d i a l i dei 

cacciatori. G l i a l t r i n e m i c i che po t r ebbe ro minacc ia rne la v i t a n o n s i a r r a m p i c a n o 
nelle scoscese a l t u r e de l l a sua pa t r i a . 

La caccia de l j a k è a t t raente , m a p u r sempre pericolosa anche pe i t i r a t o r i a r d i t i 

e bene a r m a t i . Se n o n è f e r i t o m o r t a l m e n t e , i l poderoso an imale si p rec ip i t a con t ro 
i l cacciatore, i l quale n o n riesce sempre a s f u g g i r g l i , malgrado i l mass imo coraggio, 

i l sangue f r eddo d i c u i d à p r o v a e le a r m i perfezionate che por ta seco, p o i c h é è d i f 
ficile che possa uccidere con u n ' a l t r a fuc i l a t a i l j a k i n f u r i a t o che minacc ia d i ge t tar lo 
a terra e d i calpestar lo col le zampe . Per o t tenere l 'effet to desiderato la pa l la d i re t t a 
alla testa deve penet ra re pe rpend ico l a rmen te i n que l piccolo spazio che sovrasta i l 
cervello assai r i s t r e t t o ; i c o l p i o r i z z o n t a l i ucc idono sol tanto l ' an imale quando pene
trano fino a l cuore . Per queste r a g i o n i i M o n g o l i hanno mol ta paura del j a k e l o 
considerano come u n v e r o m o s t r o , lo scansano v o l o n t i e r i , e, quando g l i d à n n o caccia, 
sparano da u n nascondig l io s icuro ; del resto n o n vanno m a i al la caccia del j a k se 
non sono i n n u m e r o d i 8, 1 0 e anche 1 2 ; i n generale si contentano d i f e r i r l o , p o i 
vanno a cercarlo 2 o 3 g i o r n i dopo sperando che sia m o r t o i n seguito alle fer i te r i c e 
vute. I cacciatori eu rope i s i f ondano sul l 'e f f icacia del la l o ro seconda fuc i la ta e s u l l ' i n 
nata indecisione de l j a k . Malgrado la sua ferocia , ques t ' u l t imo non riesce a domina re 
i l terrore che p r o v a d i n a n z i a l l ' u o m o a rd i t o che m o s t r i d i n o n temer lo , p e r c i ò r imane 
esitante, e, du ran te la fuga , s i vo l t a i n d i e t r o va r i e vo l t e sebbene sia g i à f e r i t o . I l j a k 
ha una forza d i resistenza ed u n a t e n a c i t à d i v i t a veramente s t r aord ina r ie . U n i n d i 
viduo fer i to e persegui ta to fino a l l a sera da l Prshewalsk i e da due suoi compagni , 
fu trovato m o r t o a l m a t t i n o seguente con 3 pal le nella testa e 15 palle nel pe t to ; 
pochissimi j a k uccis i da l lo stesso a rd i t o cacciatore caddero a l p r i m o colpo per quanto 
fosse ben d i r e t t o . Invece i l K i n l o c h f u assai p i ù fo r t una to nel le sue caccie, p o i c h é , 
sebbene perdesse qua lchevo l t a u n i n d i v i d u o f e r i t o non abbastanza gravemente , uccise 
uno dopo l ' a l t r o t r e j a k appa r t enen t i a l la medes ima schiera. Secondo le sue descr i 
zioni la d i f f i co l t à del la caccia consisterebbe non g i à nel l 'uccidere i s ingol i i n d i v i d u i , 
ma piuttosto ne l m o d o d i a v v i c i n a r l i suf f ic ientemente per c o l p i r l i a dovere senza per

mettere l o ro d i fiutare la presenza d e l l ' u o m o . 
I l K i n l o c h r i f e r i sce che la carne de l j a k è m o l t o sapori ta , m a p iu t tos to magra ; la 

lingua e i l m i d o l l o del le ossa sono vere gh io t tone r i e . L o sterco d i questo animale è 
assai p iù u t i l e del la sua carne, p o i c h é forn isce i l solo combus t ib i l e che si possa t rovare 

nelle s ter i l i a l tu re de l T ibe t . 
I l j ak v i v e a l lo stato domes t ico e presta o t t i m i se rv ig i a l l ' u o m o i n t u t t i i paesi 

in cui le alte mon tagne lo a lbergano a l lo stato selvat ico. I l j ak domestico non si 
distingue m o l t o da l j a k selvat ico r i g u a r d o al l 'aspet to del corpo e al mante l lo , ma ne 
differisce a lquanto ne l l a t i n t a generale de l l ' ab i to . I j a k in t i e ramente ne r i sono r a r i s 
s imi ; i n generale q u e l l i che si a v v i c i n a n o d i p i ù agl i i n d i v i d u i selvat ici , presentano 
delle macchie b ianche ; n o n m a n c a n o neppure g l i i n d i v i d u i b r u n i , rossicci e chiaz
zati. A t tua lmente si annoverano va r i e razze d i j a k domes t ic i , p rodot te forse mediante 

ripetuti i n c r o c i a m e n t i con a l t re specie d i bov ine . I n v a r i luogh i i j a k domest ic i si sono 
rinselvatichiti ed hanno r i acqu is ta to i l l o ro colore p r i m i t i v o . Anche le schiere domestiche 
prosperano sol tanto nel le r eg ion i montuose , elevate e f r edde ; i j a k sopportano i l f reddo 
più r igido col la mass ima ind i f f e renza , m a i l caldo soverchio l i uccide. « I nos t r i j a k » , 
dice Schlagintwei t , « appena erano scar ica t i , n o n ta rdavano a tu f fa r s i nel tor rente p i ù 

vicino e n o n s o f f r i v a n o m e n o m a m e n t e sebbene i l t e r m o m e t r o segnasse appena poch i 



2 8 4 Ordine undecitno. v^^»«v,„ 

grad i sopra lo zero » . Quando l ' inglese M o o r c r o f t v a l i c ò i l col le d i N i t i , i suoi jak che 
por tavano u n carico abbastanza grave, soffersero a lquan to pe l ca ldo; appena intesero 
i l t o r ren te che rumoregg iava i n fondo a l la va l l e , s i p r e c i p i t a r o n o con tanta furia giù 

per le falde del monte che due d i essi caddero e p e r i r o n o miseramente nel precipizio. 
Gl i ab i tan t i del Tibet adoperano i l j a k come an ima le da sella e da soma. I l jak si 

comporta abbastanza bene coi suoi conoscenti ; si lascia toccare, r i p u l i r e e condurre 
per mezzo d i un anello passato nel suo naso, a l quale è attaccata una corda; cogli 
estranei ha u n contegno m o l t o d ive r so ; la l o ro presenza basta per inquietarlo e allora 
esso abbassa la testa e mos t r a d ' inc i t a re l ' avversar io a l la lo t t a . Qualche volta s'infuria 
a l l ' i m p r o v v i s o : scuote i l corpo, solleva la coda e sferza l ' a r i a con essa minacciando di 
gettare a te r ra i l suo cavaliere. Sebbene si addomes t ich i fac i lmente conserva sempre 
una certa ferocia . È p i ù cortese colle bov ine domest iche e p e r c i ò si accoppia senza 
dif f icol tà con al tre specie appar tenent i al la stessa f a m i g l i a . Le f e m m i n e hanno un 
grande affetto pei l o r o figli ; a l m a t t i n o vanno a l pascolo p i ù t a r d i delle vacche dome
stiche e ne r i t o r n a n o verso sera parecchie ore p r i m a del t r a m o n t o , per modo che li 
lasciano sol i assai meno a lungo delle vacche domest iche : appena l i rivedono, l i lec
cano teneramente grugnendo di piacere. 

I l j a k por ta senza d i f f i co l t à u n carico d i 1 0 0 - 1 5 0 K g . pe i sent ier i p iù malagevoli e 
attraverso i campi d i neve. Per mezzo suo si possono t raspor ta re grossi carichi nell'alta 
montagna, p o i c h é esso c a m m i n a col la mass ima sicurezza, malgrado la rarefazione 
del l 'ar ia che spossa e asfissia g l i a l t r i a n i m a l i . Tu t t av i a quando è carico non è in grado 
d i passare pei sent ier i sassosi p e r c h è i l suo peso g l i impedisce d i saltare g l i ostacoli 
come suol fare a l t r i m e n t i . I I Moorc ro f t lo v ide balzare senza d i f f i co l t à dall'altezza di 3 
e per f ino d i 12 m e t r i (?) senza p e r c i ò s o f f r i r n e m e n o m a m e n t e . 

I l latte e la carne del j a k domest ico sono c i b i squ i s i t i . La pelle conciata fornisce 
cuoio e correggie; coi pel i si fanno var ie sorta d i f u n i . Ma la par te p i ù preziosa dell'ani
male è la coda che fornisce le celebr i code d i caval lo , s i m b o l i e segni d i guerra. Nicolò 
d i Cont i dice che i pe l i finissimi del la coda, i n t r ecc ia t i con fili d 'argento, diventano 
costosi cacciamosche, adoperat i sol tanto nel le reggie e pe l servizio degli i do l i ; gli 
oggett i d i t a l sorta servono pure per o rna re i cava l l i e g l i e lefant i ; i cavalieri l i attac
cano alle lo ro lancie come d i s t i n t i v i del l o ro al to grado . I Cinesi t ingono i l pelo bianco 
i n u n rosso abbagliante e a l lo ra por tano la coda del j a k come c iu f fo dei loro cappelli 
es t iv i . I l Belon r i fer isce che quelle code costano da 4 a 5 ducat i e servono essenzial
mente ad aumentare i l prezzo delle r icche selle d i cui sono i n n a m o r a t i i Turchi e i 
Pers iani . Le code nere sono meno pregiate delle b ianche. 

I j a k i m p o r t a t i i n Europa si conservarono meg l io d i c iò che si poteva sperare: 
p e r c i ò parvero abbastanza fondate le speranze d i i n t r o d u r r e de f in i t ivamente nei nostri 
paesi questa bel la bovina che p romet t eva u n r icco guadagno col la sua ot t ima lana, 
colla carne squisi ta e col latte grasso e denso, m e n t r e avrebbe po tu to prestare i suoi 
servig i essendo u n animale da lavoro veramente ins tancabi le e assai p i ù sobrio delle 
a l t re bov ine domestiche, i n f a t t i i m o n t a n a r i del T ibe t e del Turches tan adoperano i l 
bue grugnente per t u t t i questi us i , r icavandone u n ' u t i l i t à assai considerevole; ma 
bisogna osservare che le cond iz ion i de l l 'Europa sono m o l t o diverse da quelle di quei 

paesi e rendono assai p i ù d i f f i c i l e r a c c l i m a m e n t o d i questo prezioso animale. Nella 
sua pa t r ia i l jak è s t imato a preferenza come bestia da s o m a ; m a nel le regioni mon
tuose del Tien-sc ian visi tate dal Severzow, dove esso prospera beniss imo, g l i indigeni 
lo hanno g i à sos t i tu i to in g r an par te da una razza d i bov ine d i mon tagna le qual i sono 
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fornite d i zoccol i s i m i l i a q u e l l i del j a k , m a p i ù p i cco l i , si a r r a m p i c a n o ben iss imo sulle 

roccie e resp i rano con uguale f a c i l i t à l ' a r i a r a re fa t t a degl i a l t i p i a n i e levat i . Per conto 

nostro non a b b i a m o nessun b i sogno de l j a k , p o i c h é le nostre montagne sono g i à s f r u t 
tate a sufficienza da l le b o v i n e del le A l p i e da l le capre d i montagna . I l j a k n o n potrebbe 
dunque f o r n i r c i n u l l a d i p i ù n è d i m e g l i o . 

* 
* * 

Nella parte occidentale della Russia e più propriamente nel mezzogiorno della 
vecchia L i t u a n i a t r o v i a m o una foresta s ingo la r i s s ima che m e r i t a davvero i l nome di 
gioiello. È questa la celebre foresta d i Bia lov icza , foresta vergine nord ica che occupa 
lo spazio d i 2 0 0 0 K m q . Pare un ' i so la c i rcondata da c a m p i , da v i l l agg i e da lande d i b o 
scate. Nel cen t ro d i questa fores ta t r o v i a m o u n v i l l agg io de l lo stesso nome, abi ta to 
esclusivamente da bosca iuo l i e da cacc ia tor i . I q u a t t r o q u i n t i della foresta sono cos t i 
tui t i d i coni fere che d o m i n a n o i n a m p i e distese d i t e r r eno ; nel le r eg ion i p iù umide 
spuntano pure i n mezzo al le coni fere le querc ie , i t i g l i , g l i aceri , le betul le , g l i on tan i , 
i p ioppi e i sa l ic i . Questa foresta a lberga t u t t o r a i l B I S O N T E D ' E U R O P A , vale a d i r e i l 
più grosso m a m m i f e r o del con t inen te europeo. Questo t e r r i b i l e an imale o r m a i s com
parso dalle a l t re p a r t i del m o n d o abi ta ancora la foresta d i Bia lovicza , alcune boscaglie 
del Caucaso e la fores ta d i Megezzitz nel la Slesia. Severe leggi lo proteggono nella 
foresta d i B ia lov icza ; se i d ive r s i p a d r o n i d i que l lo splendido g i a rd ino zoologico non 
lo avessero difeso i n questo m o d o da v a r i secoli , ogg id ì lo t r o v e r e m m o appena scar
samente nel Caucaso. 

Nei t e m p i anda t i la cosa era m o l t o diversa , p o i c h é a l lo ra i l bisonte era d i f fuso i n 
tutta l 'Europa e i n g ran par te de l l 'As i a . Durante i l per iodo p i ù splendido della Grecia 
esso era c o m u n e n e l l ' o d i e r n a Bulgar ia e abi tava quasi tu t t a l 'Europa centrale . A r i s t o 
tele lo ch iama « Bonassus » e lo descrive con m o l t a chiarezza. P l i n io g l i d à i l nome 
di « Bison » e lo dice o r i g i n a r i o del la Ge rman ia ; Ca lpurn io lo descrive ne l l ' anno 282 
dopo Cristo ; ne l V I e ne l V I I secolo esso è menz iona to nelle opere an t iche ; la leggenda 
dei N ibe lung i attesta la sua presenza nel Wasgau . A i t e m p i d i Carlo i l Grande i l 
bisonte esisteva ancora ne l la Sassonia e nel la selva E r c i n i a ; secondo Ekkeha rd , verso 
i l 1000 sarebbe ancora stato abbastanza comune nel cantone d i San Gallo. Nel 1373 
abitava ancora la Pomeran i a , nel X V secolo la Prussia, nel X V I la L i t u a n i a , nel X V I I I 
la Prussia o r ien ta le , f r a T i l s i t e Lab iau dove l ' u l t i m o i n d i v i d u o del la sua specie venne 

ucciso ne l 1755 da un cacciatore f u r t i v o . 
I r e e i g r a n d i s i g n o r i de l la Po lon ia e de l la L i t u a n i a si dedicarono con m o l t o zelo 

al m a n t e n i m e n t o del b i son te : lo a l l eva rono i n apposi t i pa rch i e g i a r d i n i come per 
esempio a Os t ro lenka , a Varsavia , a Zamosk , ecc. La popolazione ognora crescente e 
i l dissodamento dei t e r r e n i , col t empo resero imposs ib i l e questa protezione. Tu t tav ia 
lo si mantenne ancora per qualche t empo ne l l a L i t u a n i a prussiana e p r inc ipa lmente 
in quel t r a t t o che si estende f r a T i l s i t e L a b i a n dove g l i impiega t i fores ta l i lo d i f e n 
devano e du ran t e l ' i n v e r n o g l i p rovvedevano i l c ibo necessario. Qualche ra r i ss ima 
volta se ne p rendeva uno che ven iva m a n d a t o i n regalo alle cor t i estere. Così per 
esempio ne l l ' anno 1717 vennero manda t i due b i son t i a l l angravio d i Assia Cassel ed 
al r e Gio rg io d ' I n g h i l t e r r a ; nel 1 7 3 8 l ' i m p e r a t r i c e Caterina d i Russia ne r icevette 
parecchi. A l p r i n c i p i o de l X V I I I secolo una ep idemia generale distrusse la magg io r 
parte d i que i b i s o n t i ; i n u l t i m o i l cacciatore f u r t i v o sopra accennato uccise l ' u l t i m o 
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i n d i v i d u o superstite. Le cose sarebbero andate ne l lo stesso m o d o nella foresta di 
Bialovicza se i re d i Polonia e p i ù t a r d i g l i i m p e r a t o r i d i Russia n o n avessero consi
derato come u n dovere la conservazione d i u n an ima le cos ì r a r o . 

I ragguagli che m i f u r o n o r i f e r i t i da l de fun to conte L à z à r dimostrano che i l 
bisonte c o n t i n u ò ad abitare l 'Ungher ia p i ù a lungo del la Prussia, trattenendosi a 
preferenza nella Trans i lvania , paese r i cch i ss imo d i foreste; c iò è pure dimostrato 
dal fa t to che g l i ab i tan t i d i quelle r eg ion i , p r o b a b i l m e n t e m e m o r i delle grandiose 
caccie passate, diedero i l nome del bisonte a var ie montagne , a parecchie fontane e 
persino a d ivers i v i l l agg i . Nella cronaca tu roc ica s tampata a i t e m p i del re Mattia I , 
si t rovano mol t e i n i z i a l i adorne d i n u m e r o s i f r e g i che rappresentano i costumi 
ungheresi d i quel t e m p o ; i n una d i queste i n i z i a l i è r a f f i gu ra t a l ' immagine d i un re 
d 'Ungheria a caval lo, colla corona sul capo, i l quale solleva la lancia per colpire 
un bisonte che g l i corre d inanz i . Questo an ima le era ancora m o l t o comune nella 
Trans i lvania quando v i regnavano i p r i n c i p i e pare accertato che la sua pelle veniva 
adoperata per v a r i us i ne l X V I I secolo. Nel 1 729 esso abi tava ancora senza dubbio 
le foreste montuose d e l l ' U n g h e r i a ; verso la fine de l secolo scorso i cacciatori lo 
inseguivano ancora nelle foreste d i Szekler a poca dis tanza da l v i l laggio d i Fiile. 

P r i m a d i descrivere i l corpo e la v i t a de l bisonte debbo osservare che con 
questo nome io vogl io pure ind icare i l medes imo an imale che viene chiamato UR, 
A U E R o A U E R O C H S . 1 nos t r i predecessori designavano con ques t 'u l t ima denomina
zione u n bue selvatico assolutamente d iverso da questo ed estinto da mol to tempo. 

Leggendo con at tenzione le opere de i na tu r a l i s t i p i ù a n t i c h i si riconosce facil
mente che nei t e m p i andat i l 'Europa era abi ta ta contemporaneamente da due specie 
d i bovine selvatiche. T u t t i g l i s c r i t t o r i p i ù a n t i c h i designano con mol t a chiarezza 
questi due a n i m a l i ; vecchie leggi tedesche e decret i sul la caccia dei secoli trascorsi 
parlano d i due b u o i selvat ic i che v ivevano nel medes imo t e m p o e l i descrivono con 
sufficiente chiarezza. Avendo ancora d inanz i agl i occhi i l b isonte , possiamo ricono
scere da esso che la descrizione fa t tane dagl i s c r i t t o r i a n t i c h i è fedelissima; perciò 
s iamo i n d o t t i a prestare la medesima fede a l la descrizione d e l l ' Auerochs che cono
sciamo soltanto per mezzo dei c r an i conservat i fino ad ogg i . P l in io conosce i l Bo" 
nassus o bisonte p e r c h è questo an imale era stato po r t a to v i a a Roma per brillare 
nei c o m b a t t i m e n t i de l Circo e lo dis t ingue d a l l ' Urus (Auer), dicendo che l 'uno sì 
riconosce per la fo l ta c r in ie ra e l ' a l t ro per le g r a n d i corna . Cesare parla d i un bue 
selvatico p r o p r i o della Germania , n o n m o l t o diverso da l bue domestico, ma ornato 
d i corna assai p i ù grosse e poco i n f e r i o r e a l l 'e lefante r i g u a r d o alla mole . Egli intende 
parlare de l l 'u rus e non g i à del bisonte. Gl i s c r i t t o r i seguenti si espr imono con cer
tezza ancora magg io re : Luca Davide dice che ne l 1 2 4 0 i l duca Ottone d i Braun-
schweig r e g a l ò ai suoi « f r a t e l l i » d ive r s i b u o i u r i e parecchi b i son t i . 11 Cramer 
r i fer isce che nel 1634 i l p r inc ipe W r a d i s l a o uccise ne l la Pomeran ia Posteriore un 
bisonte « assai p i ù s t ima to d i u n u ro ». Mat t ia d i M i c h o w dice che le selve della 
L i tuan i a albergano numeros i b u o i u r i e m o l t i buo i selvat ic i che g l i ind igeni chiamano 
T I I X I R I e J U M B R O N E S . Erasmo Stella accerta che al p r i n c i p i o del X V secolo i l bisonte 
era g ià m o l t o p i ù ra ro de l l ' u rus . Nel la sua opera sulla Russia e sulla Polonia i l 
barone d i Herbers te in par la d i due buo i selvat ic i e i n un ' ed iz ione posteriore dello 
stesso l i b r o aggiunge due i l l u s t r az ion i accompagnate da l n o m e degli an ima l i che v i 
sono r a f f i g u r a t i . Sotto la figura che rappresenta u n an ima le m o l t o a f f ine a l bue dome

stico leggiamo le seguenti pa ro l e : « Io sono YUrus che i Polacchi chiamano Thur, 
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i Tedeschi Auerox e i p r o f a n i Bison » . Invece l a seconda figura che rappresenta 

senza dubbio i l nos t ro b i sonte è accompagnata dal le parole seguent i : « I o sono i l 
Bison che i Po lacch i ch i amano S U B R , i Tedeschi W Y S E N T e i p r o f a n i U R O C H S » . — 

« La Li tuania » , dice Herbe r s t e in , « o l t r e g l i a n i m a l i p r o p r i del la Germania , alberga 

pure i b i son t i , g l i u r i , m o l t e a lc i e parecchi cava l l i se lva t ic i . I L i t u a n i d à n n o ai b i son t i 
i l nome d i S U B R ; i Tedeschi l i c h i a m a n o i m p r o p r i a m e n t e Aurox o Urox, d e n o m i 
nazione che appar t i ene a l l ' u r o i l quale ha lo stesso aspetto de l bue, m e n t r e i b i son t i 

se ne staccano a l t u t t o ne l la f o r m a esterna de l co rpo . Questi sono f o r n i t i d i una bel la 

criniera, hanno l u n g h i p e l i i n t o r n o al col lo e al le spalle, una specie d i barba al m e n t o , 
mantello che ha odore d i m u s c h i o , testa cor ta , occhi g r a n d i , fe roc i e s f av i l l an t i e 
fronte l a rgh i s s ima ; le corna sono cos ì discoste f r a l o r o che t r e u o m i n i abbastanza 
corpulenti po t rebbero star sedut i ne l lo spazio che le d i v i d e ; si dice che cosi appunto 
abbia fa t to S ig i smondo , re d i Po lon ia . I l dorso si inna lza f o r m a n d o una sorta d i 
gobba e invece s i abbassa a l lo i n n a n z i e a l lo i n d i e t r o . L a caccia di questo an imale 
richiede m o l t a fo rza e m o l t a sveltezza. I l cacciatore si apposta d ie t ro u n a lbero , 
lancia i cani con t ro la selvaggina e uccide la preda p iantandole u n asta d i f e r r o ne l 
corpo. Gl i u r i v i v o n o sol tanto nel la Masovia dove sono ch iama t i Thur; i Tedeschi 
dànno lo ro i l n o m e d i U r o x ; sono b u o i selvat ici s i m i l i i n tu t to ai buo i domest ic i , m a 
diversi da questi ne l colore de l man te l l o che è nero e presenta lungo la spina dorsale 
una striscia b ianchicc ia . G l i u r i non sono m o l t o n u m e r o s i ; i n v a r i l uogh i vengono 
custoditi e c iba t i quasi come pot rebbe essere fa t to i n u n Gia rd ino zoologico. Si accop
piano fac i lmente col le vacche domes t iche ; m a i g iovan i n o n sono m a i t o l l e r a t i ne i 
branchi degl i u r i ; i r a m p o l l i d i t a l i i b r i d i nascono m o r t i . Le c in ture fat te col cuoio 
degli u r i sono assai pregiate e cost i tuiscono uno degl i o r n a m e n t i p red i l e t t i dalle donne 
del paese. La reg ina d i Polonia me ne r e g a l ò due e la regina d i Roma g r a d ì m o l t i s 
simo quella che io stesso le of fers i i n regalo ». 

Anche i l Gesner descrive lungamente e r a f f igu ra g l i a n i m a l i d i cui d i scor r i amo 
fondandosi sui ragguagl i r i f e r i t i da Herbers te in e da Schneeberger. Una d i queste 
figure rappresenta i ndubb i amen te i l nos t ro bisonte, l ' a l t r a invece u n bue grosso e 
tarchiato, f o r n i t o d i pe l i l i s c i , d i corna g r a n d i e grosse e sprovveduto d i gobba. 
Al t r i s c r i t t o r i del X V I secolo c o n f e r m a n o la d i f ferenza suaccennata. I l Mucante i l 
quale, stando al la corte d i Polonia , ebbe spesso occasione d i vedere le due specie 
vive, dice espressamente che i n u n parco reale si t rovavano parecchi b i son t i e d ivers i 
thur i . Os t rorog consigl ia ai p r o p r i e t a r i dei parch i d i non r inch iudere ins ieme i b i son t i 
e gl i u r i p e r c h è essi l o t t ano con t inuamen te f r a lo ro . Nel 1669 , dopo una vis i ta fa t ta 
al Giardino zoologico d i K ò n i g s b e r g , i l Gra t i an i accerta d i ave rv i veduto divers i u r i e 
parecchi b i s o n t i , due b u o i se lvat ic i d ive r s i f r a l o r o , m a appartenent i a l lo stesso 
gruppo d i a n i m a l i ; ne l la Prussia egl i m a n g i ò var ie vol te la carne dei v i t e l l i della 
specie degl i u r i e t r o v ò che n o n era p u n t o d iversa da que l la dei v i t e l l i domest ic i . 
Intese d i r e che g l i u r i si accoppiano qua lchevol ta colle bov ine domestiche, ma g l i 
ib r id i p r o d o t t i da quest i i n c r o c i a m e n t i n o n hanno lunga v i t a . F ina lmente al p r i nc ip io 
di questo secolo venne r i t r o v a t o u n vecchio quadro ad o l io , i l quale, a g iudicarne 
dallo sti le e da l pennel lo , deve p r o v e n i r e da l p r i m o quar to del X V I secolo. Rappre 
senta un an ima le da l pelo p iu t tos to r u v i d o , senza c r in ie ra , con testa grossa, col lo 
robusto e p iccola g iogaia . Le sue corna poderose rassomigl iano a quelle d i u n bue 
d'Ungheria o de l la Romagna , sono r i v o l t e a l lo i n n a n z i e poscia a l l ' i n s ù ; alla radice 
hanno una t i n t a g r i g i o - c h i a r a che d iven ta ne ro-cupa a l l ' e s t r e m i t à . I l pelame è pure 
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d i color nero u n i f o r m e , i l men to solo è p i ù ch ia ro . I n u n angolo del quadro si legge 
la parola Tur . È dunque certo che quel d i p i n t o rappresenta l ' U r o . 

Gl i sc r i t to r i d iventano dubbios i sol tanto nel X V I I secolo e p i ù ta rd i parlano di m r 
solo bue selvatico che ora ch iamano bisonte ed ora u r o x . Quest 'u l t imo, cioè i l vero 
u ro , si è f ra t t an to estinto, per m o d o che g l i s c r i t t o r i n o n sono p i ù i n grado di par
larne i n seguito alle lo ro osservazioni persona l i . P i ù t a r d i aumenta ancora l'incer
tezza; t u t t i cercano d i scovare le con t r ad iz ion i degl i a u t o r i suddet t i e le persone più 
competent i accertano che Turo deve essersi est into ne l le epoche preistoriche; le ossa 
e specialmente i c ran i t r o v a t i negl i scavi d i m o s t r a n o che ne i t emp i andati esso era 
diffuso i n tu t ta l 'Europa e i n var ie p a r t i d e l l ' A f r i c a ; la f o r m a d i questi crani attesta 
la presenza di var ie specie o r ig ina r i e dis t in te come i l cosidetto B U E P R I M I T I V O (BOS 

primigenius) e T U R O (Bos urus). I c r an i che appar tenevano agl i antenati del bisonte 
vengono pure a t t r i b u i t i ad un 'a l t ra specie ch iamata Bos priscus. Secondo me le 
obiezioni sollevate contro le ipotesi degli a u t o r i e degl i s c r i t t o r i p iù antichi sono in 
gran parte p r ive d i fondamento per cui m i credo autor izzato a considerare queste 
u l t ime come degne d i fede. 

I BISONTI (BONASSUS) rappresentano un sottogenere di particolare delle bovine 
e si d is t inguono per le corna piccole, ro tonde , piegate a l lo i nnanz i e a l l ' insù , per la 
f ron te larghiss ima e convessa, pel mante l lo lungo e m o r b i d o e pel gran numero d', 
costole. I l bisonte d 'Europa ha 14 paia d i costole e que l lo d 'Amer ica ne ha 15. 

Sebbene si debba ammettere con certezza che il BISONTE D'EUROPA (BOS BISON, 

B. bonassus e priscus, Bonassus bison) è scemato a lquan to d i mole, continua 
p e r ò sempre ad essere u n animale assai poderoso. U n maschio ucciso in Prussia 
nel 1855 era lungo m e t r i 3,90 e alto m e t r i 2 ,10. I l suo peso ascendeva a 950 Kg. 
Oggidì i l t o ro p i ù robusto oltrepassa d i rado l 'altezza d i m . 1,7 e la lunghezza di 
m . 3 ,4 ; i l peso var ia f r a 5 0 0 e 700 K g . I l bisonte rappresenta per noi l'immagine 
della robustezza e della forza delle epoche remote . La sua testa non è troppo grossa 
n è tozza, anzi ben conformata , la f ron te è alta e la rghiss ima, i l dorso del naso 
leggiermente arcuato, la faccia si assottiglia gradatamente verso la punta del muso 
i l quale è tozzo e largo e comprende tu t to lo spazio che d iv ide le narici grandi, 
ro tonde e tagliate ob l iquamente ; l 'orecchio è cor to e tondeggiante , l 'occhio piuttosto 
piccolo che grande e c i rcondato da u n o r l o che sporge sul la superficie della faccia, 
i l col lo è robust iss imo, cor to , al to e f o r n i t o d i una giogaia che scende fino al petto; 
i l corpo è sostenuto da gambe robuste, m a p iu t tos to a l to , p rovvedute d i grossi zoccoli 
ova l i e d i zoccoli pos ter ior i abbastanza p iccol i ; esso è massiccio, m o l t o arcuato dalla 
nuca fin verso i l mezzo del dorso d'onde scende dolcemente fino al la regione sacrale; 
la coda è corta e grossa. Le corna spuntano sui l a t i del la testa, hanno una forma 
abbastanza elegante e sono aguzze e r o t o n d e ; da p r i n c i p i o piegano a l l ' i n f u o r i , quindi 
i n al to e a l lo innanz i , p i ù t a r d i a l l ' i nden t ro e a l l ' i n d i e t r o per cui le lo ro punte sovra
stano quasi ver t ica lmente le rad ic i . U n fitto man te l lo composto d i lunghe setole 
quasi tut te increspate e d i pe l i lanosi grossolani r i copre i l c o r p o ; sull 'occipite questo 

pelo si al lunga alquanto f o r m a n d o u n largo c iu f fo d i pe l i i sp id i che scende anterior
mente sulla f r on t e e ai l a t i sulle t e m p i e ; lungo i l dorso si osserva una cresta d i peli 
abbastanza alta, i l mento è adorno da una barba spiovente , la par te inferiore del 

corpo è coperta d i una larga c r in ie ra che si estende sopra tu t t a la giogaia; ancne la 
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faccia è coper ta d i fitti p e l i , i m a r g i n i degl i o recchi sono vel los i anch'essi, l ' e s t r e m i t à 
dell 'organo r i p r o d u t t o r e presenta u n fitto c iu f fo e l 'apice della coda è adorno da u n 

grosso e l ungo f iocco che scende fino a l l ' a r t i co laz ione delle coscie. I I man t e l l o ha una 
tinta generale b r u n o - c h i a r a con r i f less i p i ù o m e n o f u l v i , ma sui l a t i del la testa questo 

colore si oscura a lquan to e d iven ta b r u n o - n e r o ; anche la barba è b r u n o - n e r a , le 
zampe sono b r u n o - s c u r e , i l f iocco del la coda è nero , invece i l c iuf fo d i pe l i che s i 
trova sul ver t ice mesocranico è b r u n o - f u l v o - c h i a r o . La f e m m i n a del bisonte è assai 
più piccola e p i ù elegante de l maschio , ha corna p i ù piccole, c r in ie ra meno svi luppata , 
ma d i ugua l co lore . I v i t e l l i neona t i sono assai p i ù c h i a r i degl i i n d i v i d u i a d u l t i . 

La presenza de l b isonte ne l Caucaso f u per m o l t o t empo oggetto d i lunghe 
discussioni pe r par te de i n a t u r a l i s t i ; questo an imale abi ta veramente la L i t u a n i a 
russa ed era i nce r t o che fosse a l t u t t o iden t ico ai b u o i selvat ic i che v ivono ne l Caucaso. 
I ragguagli che a b b i a m o i n t o r n o a l bisonte sono sempre m o l t o scarsi. Duecento anni 
or sono Arcange lo L a m b e r t i accennava a l la presenza d i u n « bufa lo selvatico » 
trovato sul conf ine del la Mingre l i a , sempl icemente per averne inteso par lare . Verso 
la fine del secolo scorso i l G i i l d e n s t à d t t r o v ò 14 crani d i bisonte i n una sola 
caverna; a l p r i n c i p i o del cor ren te secolo E i ckwa ld raccolse m o l t i ragguagl i i n t o r n o 
alla presenza de l bue selvat ico t u t t o r a v iven te , m a Carlo Enr ico Baer c o n f e r m ò per 
la p r i m a vo l t a l ' i d e n t i t à del b isonte col bue selvatico de l Caucaso i n seguito ag l i s tudi 
fatti sopra una pel le che g l i era stata manda ta ne l 1836 da l Barone d i Rosen. P i ù 
tardi ci vennero r i f e r i t i d ive r s i ragguagl i i n t o r n o al bue selvatico del Caucaso, finché 
nel 1866 venne ca t tu ra to u n bisonte maschio che v a r i na tu ra l i s t i ebbero occasione d i 
osservare ne l G i a r d i n o zoologico d i Mosca. O r m a i s iamo dunque cer t i che i l nostro 
bue selvatico d ' E u r o p a dispone ancora d i u n a l t r o r i f u g i o e che pe l m o m e n t o pare 
scongiurata la scomparsa da l l a f auna te r res t re . 

Fra t tanto i l N o r d m a n n , i l T o r n a n ed i l Radde descrissero a lungo la v i t a e la 
caccia del b isonte del Caucaso. Verso i l 1 8 4 0 i l p r i m o r i f e r i v a che i l bisonte era g i à 
intieramente scomparso ne i c o n t o r n i de l l ' a l t a strada che da T a m a n conduce a T i f l i s , 
ma non era ancora p u n t o r a r o nel le montagne in te rne del Caucaso ; l 'area abi tata i n 
quel tempo da questo an ima le aveva a lmeno i l d i ame t ro d i 200 K m . e comprendeva 
i l t rat to d i paese che da l K u b a n s i estende fino alle sorgent i del lo Psib o Kapne t t i . 
Fondandosi su i r agguag l i che g l i f u r o n o r i f e r i t i a voce da l T o r n a n , i l Rou l l i e r 
racconta una caccia a l b isonte de l Caucaso pra t ica ta su l Gran Sclentscinga e osserva 
che i b i son t i n o n si t r a t t engono sol tanto sulle r i v e d i questo fiume, m a s ' incontrano 
pure sulle sponde rocciose e d i r u p a t e d e l l ' U r u p e del g r an Laba e nel le foreste d i 
conifere che r i c o p r o n o la par te p r inc ipa le del la catena, sotto i l l i m i t e delle nev i per
petue. Anche i l B r a n d t t r a t t a lungamente de l b isonte e c i o f f r e una lunga serie d i 
notizie i n t o r n o a l suo m o d o d i v i v e r e : a iu ta to da l l ' ope ra de l B r a n d t i l Radde accerta 
che nel 1865 le a m p i e foreste d i p i n i che s i estendono a occidente del ghiacciaio d i 
Marucha a lbergavano ancora n u m e r o s i b i s o n t i i qua l i v ivevano i n b r a n c h i compost i 
di 7-10 i n d i v i d u i . I l T o r n a n r imase per 3 a n n i p r i g i o n i e r o d i quei m o n t a n a r i e prese 
parte alle g r a n d i caccie del b isonte , ne o s s e r v ò p i ù vol te i g iacigl i e v ide i sent ier i 
percorsi r ego la rmen te da quest i poderos i a n i m a l i i qua l i c a m m i n a n o spesso su l l ' o r lo 

degli abissi p i ù spaventosi e si ap rono la s trada i n mezzo alle roccie p i ù erte per 
discendere a i rusce l l i so t tos tant i . Sulle fa lde del Selentscinga egli intese u n g io rno 
un for te r u m o r e p r o d o t t o da i passi pesant i d i una schiera d i b isont i che at traversavano 

un boschetto poco discosto, r o m p e n d o i r a m i degl i a lbe r i p i ù bass i ; i n capo a qualche 

19. — BREHM, Animali. Voi. IH. 
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m i n u t o vide una schiera composta d i f emmine e d i v i t e l l i , una vent ina d i i n d i v i d u i al 
p iù , i qual i seguivano u n toro gigantesco che scendeva a testa bassa verso i l consueto 

abbeveratoio. 
Per ciò che r iguarda la presenza del bisonte nella foresta d i Bialovicza d i remo 

che un censimento fat to nel 1829 ne c o n t ò 711 d i cui 633 erano vecchi ; nell 'anno 
seguente i bisont i ascendevano a 772 i n d i v i d u i ; p iù t a rd i t o rna rono a scemare note
volmente in seguito alle r i vo luz ion i avvenute nel paese per cu i si r idussero a 657 
i n d i v i d u i . Ma, siccome da quel tempo i n po i le leggi che l i proteggevano divennero 
assai p iù severe, i l loro numero non t a r d ò a crescere d i n u o v o ; in fa t t i nel 1857 la 
foresta d i Bialovicza albergava 1898 b isont i , a lmeno secondo i r i su l ta t i delle statistiche 
fatte appositamente a tale scopo. Nel 1863 i bisont i erano i n n u m e r o d i 8 7 4 ; d'allora 
i n po i questo numero v a r i ò f r a 800 e 9 0 0 ; ogg id ì i l Friese lo farebbe ascendere a 

1500 i n d i v i d u i . 
Nel 1865 i l Principe d i Pless t e n t ò d ' i n t rodu r r e i b i sont i nel Giardino zoologico 

d i Pless che occupa lo spazio d i 600 e t ta r i . Per mezzo della f e r rov ia egli fece venire 
da Bialovicza 1 toro e 3 f emmine che mos t ra rono di t rovars i benissimo nel loro nuovo 
domic i l io e v i si r iprodussero senza di f f icol tà . P iù t a r d i , nel 1 8 7 1 , questi animali 
vennero t rasportat i nella foresta d i Mezeszitz. Nel 1889 i l Friese r iferisce che i bisonti 
erano già aumentat i fino ad 11 sebbene nel f r a t t empo ne fossero stati uccisi 9. 

I l bisonte passa l'estate e l ' autunno nelle regioni umide della foresta e i n generale 
r imane nascosto nelle macchie p iù fìtte; d ' inverno preferisce i luoghi p iù elevati e le 
boscaglie più asciutte. I maschi mo l to vecchi menano v i ta isolata, nell 'estate i giovani 
fo rmano branchi di 15 o 20 i n d i v i d u i che ne l l ' i nve rno si fanno p i ù numeros i e anno
verano spesso 30-50 i n d i v i d u i . Ogni piccolo branco ha la sua d i m o r a fissa dove r i torna 
sempre. F i n c h é non incomincia i l per iodo degli a m o r i regna f r a i b i sont i la massima 
concordia ; ma da p r inc ip io due b ranch i d ivers i non si vedono d i buon occhio e i 
b ranchi m i n o r i cercano d i evitare i p i ù numeros i colla massima cura. 

I b isonti fanno vi ta a t t iva tanto d i g io rno quanto d i not te , pascolano a preferenza 
al mat t ino e alla sera e ta lora anche di not te . Mangiano la corteccia degli alberi, 
le fogl ie , le gemme e l 'erba ; distaccano la scorza dogli a lber i fin dove possono arrivare 
e rov inano i fus t i g iovani e cedevoli, d ivorandone in t ie ramente le f ronde . I I loro albero 
prefer i to è i l frassino d i cui d ivorano la corteccia succulenta con grande a v i d i t à ; invece 
lasciano intat te le conifere. Durante l ' i nve rno si nu t rono quasi esclusivamente della 
corteccia, dei r a m i e delle gemme degli alberi a cui d à n n o la preferenza, ma non 
disdegnano neppure i l icheni e l 'erba secca. Nella foresta d i Bialovicza si raccoglie 
i l fieno dei p r a t i e lo si pone in serbo pei b isont i i qua l i , potendo f a r lo , derube
rebbero anche quello dei mezzadri a t terrando i r ec in t i che lo proteggono. L'acqua 
fresca e pura è assolutamente necessaria ai b i son t i . 

Sebbene i m o v i m e n t i del bisonte siano i n apparenza tozzi e pesanti , sono pur 
sempre abbastanza vivaci come si p u ò osservare quando sono i n pieno g iorno , alla 
luce del sole. L 'andatura o rd ina r i a del bisonte è un passo rap ido , la corsa è un galoppo 
pesante, ma veloce; ment re galoppa i l bisonte abbassa la testa e solleva la coda. I 
b isont i sguazzano vo len t i e r i nelle pa lud i e nuotano benissimo nelle acque corrent i o 
s tagnanti . Fra i sensi i l p r i m o posto spetta a l l ' odora to ; la vista e l ' ud i to sono assai 
meno sv i luppa t i , i l gusto e i l tat to hanno uno sv i luppo mediocre . L ' indole dell 'animale 
si modi f ica alquanto cogli ann i . Gl i i n d i v i d u i p iù g iovani sono a l legr i , v ivaci e scher
zevol i , non t roppo mansuet i , m a abbastanza paci f ic i e non ma i l a t t i v i ; i vecchi e 
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sopratut to ì t o r i sono sempre ser i , anzi a d d i r i t t u r a cup i , si i r r i t a n o e vanno i n col lera 
con m o l t a f ac i l i t à e disdegnano g l i scherzi e i t r a s t u l l i . I n generale pe rmet tono a l l ' u o m o 
d i passar l o r o d i n a n z i , p u r c h é n o n l i moles t i i n nessun modo , m a la p i ù piccola c o n 
t r a r i e t à basta per suscitare la l o r o i r a e a l lo ra d iventano t e r r i b i l i . Nell 'estate sogl iono 
scansare sempre l ' u o m o , n e l l ' i n v e r n o n o n cedono i l passo a nessuno, e spesso i c o n 
tad in i debbono aspettare a lungo p r i m a che i l bisonte abbandoni i l sentiero da l u i 
occupato su l quale n o n permet te che nessuno s ' i n o l t r i . D 'a l t ronde questo bue selvatico 
si dis t ingue per la sua indo le selvaggia e dispettosa e per la sua somma i r a s c i b i l i t à , 
che del resto s ' incontra anche nelle a l t re specie selvatiche del la f amig l i a . Gl i i n d i v i d u i 
g iovani sono sempre p i ù t i m i d i dei vecchi , f r a i qua l i poi que l l i che v i v o n o so l i t a r i 
sono u n ve ro spauracchio pel con to rno della sua d i m o r a . Mostrano d i compiacers i 
sommamente ne l l ' aver che fare c o l l ' u o m o . U n vecchio maschio d o m i n ò a lungo sopra 
tutte le strade che at t raversano la foresta d i Bia lovicza ; non scansava i c a r r i e 
più d 'una vo l t a c a g i o n ò grav iss ime disgrazie. I caval l i si spaventano mol t i s s imo 
appena avver tono da lon tano la presenza del bisonte e a l lo ra sogliono fuggi re a 
br ig l ia sc iol ta . 

I l pe r iodo degl i a m o r i r i c o r r e generalmente i n agosto, m a ta lora anche i n set tembre 
e dura 2 o 3 se t t imane. I n questo per iodo d i t empo i b i son t i sono assai p i ù grassi e 
vigorosi che n o n nelle a l t re s tagioni de l l ' anno . G l i accoppiament i sono precedut i da 
certi t r a s t u l l i pa r t i co l a r i e da g r a v i lot te combat tu te f r a i maschi . I b i son t i eccitat i 
da l l ' amore si compiac iono a sradicare g l i a lbe r i d i media grandezza e ad a t t e r r a r l i 
senza grande fa t ica . Q u i n d i i n c o m i n c i a n o a lo t ta re , da p r i n c i p i o per ischerzo, e p i ù 
ta rd i con magg io r s e r i e t à , si p rec ip i tano g l i u n i cont ro g l i a l t r i e si u r tano per 
tal m o d o colle corna da minacc iare d ' infrangersele a vicenda. A poco a poco i 
vecchi maschi s o l i t a r i si annet tono al b ranco e a l lora le t enzoni sono p i ù g r a v i ancora ; 
non d i rado i maschi p iù g i o v a n i soccombono sotto g l i u r t i t e r r i b i l i d i quel le teste 
dur iss ime. Nel 1627 f u r i n v e n u t o nel la foresta d i Bialovicza i l cadavere d i u n to ro 
d i t re a n n i che aveva una gamba ro t t a e u n corno s trappato dal la radice. I l pe r iodo 
degli a m o r i n o n mie te numerose v i t t i m e sol tanto f r a i maschi , m a uccide pure mol t e 

f e m m i n e . 
Cessato l ' amoroso impu l so i vecchi maschi si a l lontanano dal branco e to rnano 

alla lo ro v i t a t r a n q u i l l a e con templa t iva . Le f e m m i n e par tor iscono 9 mesi dopo l 'accop
piamento, i n generale ne l mese d i maggio o al p r i n c i p i o d i g iugno. Qualche t empo 
p r i m a del pa r to si separano dal la schiera e cercano nel le macchie p i ù fitte u n luogo 
isolato, adat to a l lo stato i n cu i si t r ovano . I v i si nascondono per v a r i g i o r n i col 
v i te l lo che hanno dato a l la luce e lo d i fendono coraggiosamente da i per ico l i che lo 
minacciano. Nel la p r i m a g i o v e n t ù , appena avver te u n per icolo , i l v i t e l lo si accovaccia 
al suolo, dr izza g l i orecchi , d i la ta le n a r i c i , apre g l i occhi e guarda angosciosamente 
i l nemico , men t r e la m a d r e si accinge ad a f f r o n t a r l o . I n quest i casi la f e m m i n a p u ò 
essere assai pericolosa, tan to per l ' u o m o quanto per g l i a n i m a l i , p o i c h é aggredisce 
senz'altro l ' avversa r io . A l c u n i g i o r n i dopo la nascita i l v i t e l lo segue la madre dap
per tu t to e questa con t inua ad accudi r lo con s o m m a tenerezza. F i n c h é non è ancora 
i n grado d i c a m m i n a r bene, essa Io spinge dolcemente colla testa; lo r i pa ra da l 
f reddo s t r ingendolo f r a le zampe a n t e r i o r i ; quando è sudicio lo lecca per r i p u l i r l o ; 
mentre lo a l la t ta sta r i t t a sopra t re gambe per o f f r i r g l i con maggior comodo i l capez

zolo e a l l o r c h é d o r m e vegl ia per la sua sicurezza. I v i t e l l i del bisonte sono a n i m a l i 

leggiadr i e graz ios i sebbene abbiano g i à i l ge rme delie q u a l i t à che ìi d is t ingueranno 
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p iù t a rd i . Crescono mol to lentamente e non raggiungono i l l o r o comple to sviluppo 
che a l l ' e t à d i otto o nove ann i . Possono vivere da 3 0 a 50 a n n i . Le f e m m i n e muoiono 
circa dieci anni p r i m a dei masch i ; i n generale invecchiando questi u l t i m i diventano 
ciechi oppure perdono i dent i e a l lora non possono p iù mangiare a l o ro piacimento 
p e r c h è non sono p iù i n grado d i rompere i ramoscel l i e le frasche, p e r c i ò deperiscono 
rapidamente e non tardano a m o r i r e . 

I n paragone delle altre bovine i b isont i si r ip roducono m o l t o lentamente. Nella 
foresta d i Bialovicza si r iconobbe che la f e m m i n a è gestante t u t t ' a l p iù ogni 3 anni; 
quando po i invecchia questi i n t e rva l l i aumentano alquanto. Nel 1829 sopra 258 fem
mine pa r to r i rono soltanto 9 3 ; le al tre 165 erano s te r i l i o t roppo g iovan i per r iprodursi . 

I b isont i si d i fendono benissimo contro i lo ro nemic i . Gl i ors i e i l u p i minacciano 
soltanto i g iovani o r f a n i d i madre . Quando la neve è al t iss ima p u ò accadere che un 
branco d i lup i a f famat i si precipi t i sopra u n bisonte adul to , r iunisca tut te le sue 
forze per spossarlo e lo uccida a prezzo d i g rav i perdi te . 

Giul io Cesare riferisce che l ' uomo capace d i uccidere un u r o od un bisonte diventava 
celebre per questa prova d i valore e le vecchie canzoni dei t e m p i andat i celebrano con 
ragione g l i e ro i d i ta l sorta. Nel medio evo i caval ier i e i cacciatori combattevano 
ancora i l bisonte, dandogl i caccia colla lancia, a p iedi e a cavallo. I cacciatori si reca
vano al la caccia i n due : uno d i essi si avvic inava a l l ' an imale i n f u r i a t o per assestargli 
u n buon colpo d i lancia ment re l ' a l t ro si affat icava a dis togl iere l 'a t tenzione della 
preda dal suo assalitore gr idando ad alta voce e agi tando i n a r ia u n panno rosso, 
per modo da permet tere al suo compagno d i co lp i re i l bisonte, co l l ' a iu to dei cani. 
Le t r ad i z ion i d i cui è r icca la s tor ia della caccia ne l l 'Ungher ia e nel la Transilvania 
d imost rano che la caccia del bisonte d 'Europa cost i tu iva i l d i v e r t i m e n t o principale 
della n o b i l t à magiara e dei caval ier i dei paesi v i c i n i , men t r e i l popolo s'impadroniva 
de l l 'u ro appostando t rappole lungo i sentieri percorsi da questo poderoso quadrupede 
che v i cadeva abbastanza sovente e veniva ucciso nel la fossa medesima i n cui era 
prec ip i ta to . A l tempo degli an t ich i re d 'Ungher ia la caccia de l l ' u ro era considerata 
la p i ù impor tan te d i tut te , ma cost i tuiva u n p r iv i l eg io assoluto del re o del principe 
regnante. Possiamo r i f e r i r e m o l t i ragguagl i i n t o r n o a queste caccie. « Nello stesso 
anno (1534) , dice u n vecchio manoscr i t to tedesco, i buo i selvat ici s tabi l i t i nelle 
montagne della Gergovia (paese degli Czechi) a cui g l i Czechi d à n n o i l nome d i Beggin 
o Beògin, uccisero m o l t i u o m i n i e mo l t e donne, calpestandoli coi p ied i mentre si 
aggiravano nelle foreste. P e r c i ò i l Maj la t t I s tvan , seguendo le a b i t u d i n i tradizionali 
degli ant ichi V o i v o d i dispose p e r c h è fosse pra t ica ta una grande caccia i l giorno di 
S. Fab iano ; a questa caccia presero parte quasi t u t t i i s ignor i e i n o b i l i del paese i 
qua l i fecero numerose v i t t i m e f r a i b i son t i » . Cento ann i p i ù t a rd i l ' u ro era ancora 
oggetto d i una caccia m o l t o a t t iva , come i n f a t t i lo d imos t r a una lettera d i Giorgio 
Rakoczy I , p r inc ipe d i Trans i lvan ia , i nd i r i zza ta a Paolo Bornemisser ne l 1643. 

Nei secoli passati i p a d r o n i del la foresta d i Bia lovicza pra t icavano i n grande la 
caccia de l l ' u ro , accompagnat i da u n seguito numeroso , r ich iedevano l ' in tervento di 
t u t t i g l i impiega t i fores ta l i , obbl igavano al la ba t tu ta i con tad in i del con torno mettendo 
i n m o t o una forza d i 2 0 0 0 - 3 0 0 0 u o m i n i i nca r i ca t i d i spingere i l bisonte verso i l 
luogo p re f ì s so dove i cacciatori si tenevano r incan tucc ia t i d ie t ro salde palizzate. Una 
colonna d i p ie t ra arenar ia , al ta 6 m . , i l l u s t r a t a da una doppia iscr izione i n lingua 
tedesca e polacca attesta oggi ancora g l i sp l endor i d i una caccia d i ta l sorta fatta 

ne l 1752 dal re Augusto I I I . I n quel g i o r n o vennero uccisi 4 2 u r i , 13 a lc i e 2 caprioli . 
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reg ina sola uccise 2 0 b i s o n t i senza che u n colpo le andasse f a l l i t o . I 1 1 8 e i l 19 d i 
tobre de l l ' anno 1 8 6 0 l ' I m p e r a t o r e d i Russia p a r t e c i p ò ad una caccia i n cu i uccise 
p r o p r i a m a n o 6 b i s o n t i maschi , 1 v i t e l l o , 2 a lc i , 6 d a i n i , 3 cap r io l i , 4 l u p i , 1 tasso, 
volpe ed 1 l ep re . I l Granduca d i W e i m a r e i P r i n c i p i Carlo ed A l b e r t o d i Prussia 
cisero i n o l t r e 8 b i s o n t i . Questa caccia venne descr i t ta d i f fusamente i n russo in 
t'opera pa r t i co la re . 

D i m i t r i Do lma to f f , sop ra in t enden t e delle foreste i m p e r i a l i della p r o v i n c i a d i G r o d w o , 
ferisce m o l t i r agguagl i i n t o r n o a l la presa de l b isonte . L ' I m p e r a t o r e d i Russia aveva 
omesso a l la Regina V i t t o r i a due b i son t i v i v i pe l G ia rd ino zoologico d i L o n d r a ; 
srciò diede o r d i n e che venissero ca t tu ra t i d ive r s i u r i . Si era nel mese d i l u g l i o . 
lo spuntar de l l ' a lba si r aduna rono 3 0 0 u o m i n i per la ba t tu ta e 80 cacciatori i cu i 
cil i erano sol tanto car ica t i a p o l v e r e : la caccia i n c o m i n c i ò colla r icerca delle o r m e 
sciate da una schiera d i b i son t i che aveva a t t raversa to i l bosco nel la not te . Dot
atol i e i l conte Kisseleff suo compagno , i q u a l i erano s ta t i inca r ica t i della caccia i n 
odo par t i co la re d a l l ' i m p e r a t o r e , scorsero i l b ranco d i b i son t i sopra una co l l ina 
>co discosta. I v i t e l l i p i ù g iovan i sal te l lavano e sgambet tavano sol levando la sabbia 
ii p i e d i ; d i t r a t t o i n t r a t t o r i t o r n a v a n o presso le m a d r i si sfregavano con t ro i l 
ro co rpo , le leccavano teneramente p o i r ip rendevano con nuova lena la corsa 
terrotta. U n o s q u i l l o d i corno r u p p e ad u n t r a t to quel s i lenzio. I b i sont i pazzi d i 
avento ba lza rono i n p i e d i inves t igando col lo sguardo e c o l l ' u d i t o i l luogo i n cui 
ava celato i l n e m i c o . I g iovan i si s t r insero paurosamente alle m a d r i . Quando 
heggiò i l l a t ra to dei cani i l branco si o r d i n ò con grande sol leci tudine ne l m o d o 
msueto. I g i o v a n i f u r o n o messi i n p r i m a fda e g l i adu l t i f o r m a r o n o la re t roguard ia 
caricata d i proteggere i g i o v a n i con t ro l 'at tacco dei cani . I vecchi b i son t i in f ransero 
riosamente la l inea de i cacciator i e si p rec ip i t a rono innanz i senza badare alle g r ida 
alle fuci la te dei n e m i c i . Questi f u r o n o abbastanza f o r t u n a t i per cat turare due g iovan i . 
i vi tel lo d i c i rca 3 mesi si l a sc iò p rendere senza d i f f i c o l t à ; u n a l t ro che poteva avere 
) mesi g e t t ò a t e r ra o t to u o m i n i r obus t i po i f u g g ì , m a f u incalzato dai cani e r inch iuso 
T la seconda vo l t a nel g i a r d i n o d i u n impiega to forestale. P i ù t a r d i vennero pure 
t turat i qua t t ro a l t r i v i t e l l i , u n maschio e t re f e m m i n e d i cui una era nata da pochi 
o rn i ; la p o r t a r o n o subi to ad una vacca d i cu i i l m a n t e l l o g r ig io r icordava quel lo del 
sonte. La vacca domest ica accolse con m o l t a tenerezza quel la selvaggia t rova te l la e 
lesta n o n t a r d ò a succhiare i l suo la t te con grande stupore d i t u t t i ; m a disgrazia-
mente i n capo a sei g i o r n i m o r ì i n conseguenza d i u n t u m o r e al la nuca che aveva 
à q u a n d o f u presa. Nel p r i m o g i o r n o g l i a l t r i p r i g i o n i e r i r i f i u t a r o n o qualunque c i b o ; 
il g iorno seguente i l v i t e l l o d i 3 mes i i n c o m i n c i ò a poppare la vacca domestica 
esso cui era stato condot to e si fece a l legro e v ivace . T u t t i g l i a l t r i ad eccezione del 
ù vecchio, leccarono d a p p r i m a u n po ' d i lat te da l la mano d i u n u o m o che lo p o r -
va l o r o con be l garbo , q u i n d i bevet tero av idamente i n una secchia. I n breve 
irdettero i l l o r o aspetto feroce, la l o r o t imidezza ed acquis tarono un buon u m o r e 
stante. Quando cor revano l ibe ramen te n e l l ' a m p i o cor t i l e t u t t i si d i le t tavano n e l -
isservare la v i v a c i t à dei l o ro m o v i m e n t i . Sal tavano colla leggerezza delle capre, 
t ras tu l lavano v o l o n t i e r i co i v i t e l l i del le vacche domes t i che , fingendo d i lo t t a re 

coloro, e, sebbene p i ù f o r t i , cedevan l o r o generosamente la v i t t o r i a . I l bisonte 
ischio d i 15 mesi c o n s e r v ò p i ù a lungo i l suo contegno feroce e minacc ioso ; 
pena qua lcheduno g l i si avv ic inava , andava i n f u r i a , scuoteva la testa, p ro tendeva 
l ingua e presentava le corna . Tu t t av i a i n capo a 2 mesi anch'esso era abbastanza 
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mansueto e manifestava u n grande affetto per l ' uomo che g l i por tava i l cibo quoti
diano. D'al lora i n po i g l i venne concessa una l i b e r t à assai p i ù grande. 

T u t t i questi b isont i scavavano m o l t o v o l o n t i e r i i l suolo coi p ied i , gettavano la terra 
in ar ia e s ' impennavano come i cava l l i . Appena uscivano dal la stalla si animavano, 
alzavano f ieramente la testa, spalancavano le na r i c i , sbuffavano e spiccavano i salti 
p iù a l legr i . Si accorgevano benissimo d i essere p r i g ion i e r i ; i n f a t t i d i t r a t to i n tratto 
guardavano le foreste s terminate e le immense pra ter ie con u n ' i n t e n s i t à d i desiderio 
che indicava una p ro fonda nostalgia ed u n grande bisogno d i l i b e r t à . Facevano 
sempre r i t o r n o alla stalla mestamente e col la testa bassa. Dimost ravano al loro 
custode u n grande affet to, lo salutavano cor rendog l i incon t ro da lontano, si sfregavano 
contro i suoi ab i t i , g l i leccavano le m a n i e ubb id ivano al suo r i c h i a m o . 

Io v i d i per la p r i m a vol ta i b i sont i d 'Europa nel Giard ino zoologico d i S c h ò n b r u n n 
dove abitavano da v a r i ann i una stalla d inanz i a cui si t rovava u n ampio cortile 
cinto d i grosse t r a v i . Le in t rava tu re t rasversal i dello steccato erano sorrette da 
robust iss imi sostegni d i legno d i quercia conficcat i ne l suolo fino alla p r o f o n d i t à di 
ol t re un met ro . Quando v i d i per la p r i m a vo l t a i b i son t i d i S c h ò n b r u n n la fem
mina allattava ancora u n v i t e l l i no d i cu i si occupava con evidente di l igenza. Siccome 
desideravo osservare da v ic ino quei r a r i s s imi a n i m a l i , m i avv ic ina i forse un po ' troppo 
allo steccato che cingeva la l o ro p r i g i o n e ; la f e m m i n a i n t e r p r e t ò i l m i o atto come 
un'aggressione s imula ta ; i n f a t t i a b b a s s ò la testa a l l ' i m p r o v v i s o , protrasse la lingua 
azzurrognola f u o r i della bocca e si p r e c i p i t ò verso d i me cozzando cosi fortemente 
colla testa contro lo steccato d i legno per modo da fa r t r emare per f ino i pali di 
quercia. Quel colpo t e r r ib i l e avrebbe ucciso senza dubbio qualunque a l t ro animale: 
invece i l bisonte riprese t re o qua t t ro vol te l'assalto senza so f f r i rne menomamente. 

P iù t a rd i ebbi occasione d i osservare d ivers i a l t r i b i sont i i n va r i G i a r d i n i zoologici, 
per cui posso r i f e r i r e i n t o r n o ad essi a l cun i ragguagl i r i su l t an t i dai m i e i studi per
sonali . T u t t i i b isont i hanno un ' indole p r e s s o c h é uguale. F i n c h é sono giovani tollerano 
la presenza de l l ' uomo e g l i si affezionano fino ad un certo p u n t o ; ma invecchiando 
diventano feroci e ca t t iv i per cui i l o ro guard ian i debbono sempre t r a t t a r l i colla 
massima prudenza. La s c h i a v i t ù non d iminuisce per nu l l a la lo ro innata cocciutaggine, 
sebbene s t r ingano spesso un 'amic iz ia abbastanza i n t i m a colle persone che si recano 
a v i s i t a r l i assiduamente. Ma la p iù piccola per turbaz ione nelle lo ro ab i tud in i basta 
per f a r l i andare i n collera. A d ogni modo è certo che i b i son t i r i nch ius i i n uno spazio 
r is t ret to ed accudit i da l l ' uomo, i n generale non sono p i ù domest ici d i quel l i che 
menano vi ta l ibera . I b i sont i a l levat i nel la Prussia, f r a Taplaken e Leukiischken 
non aggredirono ma i i passanti, anz i solevano insegui r l i alla corsa per ottenere un 
po' d i cibo, sapendo per esperienza d i r iusc i re quasi sempre nel lo ro in ten to . La vista 
degli oggetti d i colore rosso l i eccita a lquan to ; p e r c i ò le persone vestite d i colori 
v ivaci devono temere maggiormente le ins idie d i questi a n i m a l i . Eppure pare accer
tato che, date le circostanze oppor tune , i b i son t i possano assoggettarsi al dominio 
de l l 'uomo. « Mio padre, scrive i l conte L à z à r , raccontava u n fa t to o r m a i tradizio
nale nella f a m i g l i a : ne l l ' anno 4740, i n occasione d i una dieta p rov inc ia le tenuta ad 
Hermannstadt , i l conte Francesco L à z à r aveva percorso una lunga strada in una 
carrozza t i ra ta da due b i son t i ca t tu ra t i nel le foreste ch 'egl i possedeva i n Gergovia; 
i l p ropr ie ta r io della strana pa r ig l i a si era d i v e r t i t o ad o rnare ed indora re le corna 
dei b isont i nel modo p i ù s t rano che si possa i m m a g i n a r e , per cui la lo ro vista suscitò 
i l massimo stupore e f u oggetto d i una generale a m m i r a z i o n e ». 
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I b i son t i d 'Europa prosperano beniss imo ne i nos t r i G i a r d i n i zoologici p u r c h é siano 
eudi t i r a z i o n a l m e n t e ; s i accoppiano senza d i f f i co l t à e si r i p r o d u c o n o p i ù d i c iò che 
m facciano nel la v i t a l ibe ra . Secondo lo S c h ò p f f la du ra t a del la g rav idanza var ie rebbe 
a 270 e 2 7 4 g i o r n i . L a m a d r e t r a t t a i l v i t e l lo neonato con grande tenerezza p u r c h é 
suo gua rd iano n o n lo tocchi p e r c h è a l t r i m e n t i va i n col lera e sfoga s u l l ' i n e r m e 

tel l ino l ' i r a da cu i è invasa. 11 maschio dev'essere sempre separato da l la f e m m i n a 
istante p e r c h è i b i son t i t enu t i i n s c h i a v i t ù non possono menare una vi ta domest ica 
ropriamente detta . U n v i t e l l o d i b isonte na to a Dresda i l 22 maggio de l l ' anno 1865 
jnne i m m e d i a t a m e n t e a f fe r ra to da l suo gen i to re i l quale lo s l a n c i ò f u o r i de l lo stec-
ito che cingeva la sua p r ig ione . Malgrado i l f o r t e colpo che lo aveva but ta to a t e r ra , 
vi tel l ino si r i a l z ò e a l lo ra venne t r a spo r t a to ne l la s tal la , presso la m a d r e d iv isa 
lomentaneamente da l t o r o ; m a appena questa si accorse che i l suo r a m p o l l o era 
ato toccato da u n u o m o lo g e t t ò i n a r i a con grande v io lenza e lo uccise. A lcune 
Mimane p r i m a del pa r to anche la f e m m i n a p i ù m i t e d iven ta selvaggia e c a t l i v a ; 
uando ha p a r t o r i t o si c o m p o r t a col v i t e l l o ne l m o d o descri t to p iù sopra. 

Parecchi n a t u r a l i s t i hanno sostenuto l ' ipo tes i secondo cui i l b isonte avrebbe una 
irta parte nel lo sv i l uppo d i m o l t e razze b o v i n e ; le osservazioni p i ù recent i hanno 
imostrato i l c o n t r a r i o . F r a i l bisonte d 'Europa e i l bue domest ico esiste un ' avve r -
ione i n v i n c i b i l e che n o n si m o d i f i c a n e m m e n o quando i g iovan i b i son t i t enu t i 
ì s c h i a v i t ù vengono a l l eva t i ins ieme a i v i t e l l i domest ic i come già accadde nel la 
>resta d i Bia lov icza . Eppure anche per questo r i g u a r d o n o n mancano i f a t t i che 
arrebbero attestare l 'opposto . « Nel l 'Es i terkre isc , scrive Francesco Sulzer i n un 'opera 
ubblicata ne l 1 7 8 1 , u n bisonte maschio s ' i n n a m o r ò d i una vacca che andava t u l l i 
g iorni a l pascolo c o l l ' a r m e n t o d i cu i faceva p a r t e ; n o n contento d i accompagnarla 
no alla por ta del la s ta l la , i l b r iccone v i penetrava spesso con grande spavento degl i 
bitanti del v i l l a g g i o . F i n a l m e n t e questi si avvezzarono a to l l e ra re quei dolc i r a p p o r t i 
morosi e condussero o g n i m a t t i n a al pascolo i l bisonte colla sua i nnamora t a ». 

Non è i l caso d i par la re degl i u t i l i e dei dann i che i l bisonte arreca a l l ' u o m o . I 
uasti ch'esso produce nel la foresta d i B i a lov i cza , sia per c ibars i , sia per mera 
oglia d i nuocere, n o n hanno alcuna i m p o r t a n z a : lo stesso si p u ò d i r e r i gua rdo agl i 

t i l i . La carne del b isonte d 'Eu ropa r i c o r d a nel sapore quel la del bue e quel la de l 
ì r v o ; la carne del la f e m m i n a è squisi ta e cos ì pure quel la dei v i t e l l i . I Polacchi 
ì e t t evano i n sale la carne del b isonte e la consideravano come una gh io t toner i a 
relibata degna d i essere of fe r ta i n regalo al le c o r t i pr incipesche. La pel le forn isce 
n cuoio d u r o e resistente, m a f loscio e spugnoso che si adopera sol tanto per fare 
ìnghie e correggie . Colle corna e cogl i zoccol i si f anno oggett i d i va r i a sorta ai qua l i 
enivano a t t r i b u i t e special i v i r t ù p r e se rva t ac i . I nos t r i p r o g e n i t o r i facevano colle 
Drna del b isonte splendide coppe ; g l i ab i t an t i de l Caucaso le adoperano ancor oggi 
ìvece dei b i c c h i e r i . I n un fest ino o f fe r to a l generale Rosen da u n p r inc ipe del 
aucaso vennero adopera t i come cal ic i 5 0 - 7 0 corna d i b i son t i leggiadramente ornate 

'argento. 

La medesima sorte che toccò all'uro o bisonte d'Europa coll'andare dei secoli 
)lpì i l B I S O N T E D ' A M E R I C A , SUO un ico parente , con una v e l o c i t à s t raord inar ia , vale 
dire i n una d iec ina d ' a n n i . C inquan t ' ann i o r sono questo an ima le era ancora n u m e -
)sissimo nel le a m p i e s o l i t u d i n i d e l l ' A m e r i c a Set tent r ionale che ne albergavano 
i recch i m i l i o n i d i i n d i v i d u i : ogg id ì v i si aggirano appena poche centinaia d i b i s o n t i . 
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La storia non conosce un a l t ro esempio d i un fa t to s imi le a questo e veramente pare 
incredibi le che degli a n i m a l i innocu i ed u t i l i come i b i son t i siano stat i d i s t ru t t i a 
migl ia ia per uno scopo puramente commercia le , senza che nessuno abbia pensato a 
proteggerl i mediante apposi t i ed oppor tun i regolament i . Poche ossa biancheggianti 
nelle praterie deserte attestano ogg id ì l'esistenza delle i n n u m e r e v o l i schiere di 
<< bufa l i » che popolavano i n a l t r i t e m p i l 'Amer ica del N o r d ; le statistiche fatte da 
W i l l i a m T. Hornaday d imos t rano che i l 4° gennaio del 1889 i l numero complessivo 
dei b isont i ammontava appena a 835, compresi i 200 i n d i v i d u i t enu t i nel Parco di 
Yellowstone sotto la protezione del governo. La d is t ruz ione del bisonte a u m e n t ò in 
modo s t raord inar io dopo i l 1870, appena incominc ia rono a prestare servizio le grandi 
ferrovie costrutte nelle lontane reg ion i del r emoto Occidente. A t tua lmen te i l governo 
degli Stati U n i t i deve provvedere ai bisogni d i o l t r e c inquan tami la Ind ian i i quali 
vivevano coi guadagni r icavat i dalla caccia dei « b u f a l i ». 

Quando g l i Europe i colonizzarono per la p r i m a vo l ta l 'Amer i ca settentrionale, 
l 'area d i d i f fus ione del b isonte , partendo dal la costa de l l 'A t l an t i co si estendeva 
verso occidente fino ai conf in i della Nevada e de l l 'Oregon ; a sud giungeva fino al 
25° grado e a nord-ovest fino al 6 5 ° grado d i l a t i tud ine n o r d . A l i e n , i l quale ne 
de l imi t a appunto i n questo modo i c o n f i n i , accerta che l 'area d i diffusione del 
bisonte americano comprendeva indi f ferentemente lande e foreste. La colonizza
zione ognora crescente ne restrinse a lquanto i l i m i t i , p r i m a a or iente che non 
ad occidente, per modo che verso i l 1862 comprendeva sol tanto le pa r t i centrali 
de l l 'Amer ica set tentrionale, c ioè la vera regione delle P ra te r i e , compresa f ra i l 
95° grado d i longi tudine ovest e le Montagne Rocciose. Nel 1869 , la grande ferrovia 
del Pacifico r i c h i a m ò sul luogo mo l t i s s imi cacciatori i qua l i uccidevano i bisont i per 
venderne e spedirne le pe l l i fresche per mezzo della f e r r o v i a ; i n quel tempo le 
schiere dei b isont i annoveravano ancora d ivers i m i l i o n i d i i n d i v i d u i d iv i s i i n due 
b ranch i p r i nc ipa l i , uno settentrionale e l ' a l t ro mer id iona le . P i ù t a rd i la costruzione 
d i a l t re fer rovie promosse ed a u m e n t ò ancora d i m o l t o lo s t e rmin io dei bisonti . 
Le caccie o per megl io d i re le s t ragi praticate su vasta scala decimarono per tal 
modo i l branco mer id ionale che nel 1875 annoverava appena qualche individuo 
isolato, ment re nel 4872 contava certamente p i ù d i 3 m i l i o n i d i i n d i v i d u i . Nel 4880 
i n c o m i n c i ò la dis truzione del branco settentrionale i l quale ne l 4883 non contava più 
neanche u n bisonte. Le s terminate so l i t ud in i percorse i n a l t r i t e m p i da m o l t i e 
m o l t i m i l i o n i d i b i son t i , a lbergavano appena poche m i g l i a i a d i bu fa l i r i u n i t i i n 
piccole schiere che speravano con ciò d i sot t rars i alle ins idie dei lo ro persecutor i : 
negli ann i seguenti questi pover i fuggiaschi soggiacquero anch'essi i n g ran parte alle 
palle m i c i d i a l i dei cacciatori finché questi cessarono dal p ra t icarne la caccia, o rmai 
i m p r o d u t t i v a . 

Se questa caccia, scrive Hornaday, fosse stata regolata i n m o d o oppor tuno , dato 
i l n u m e r o enorme dei b isont i , c inquecentomila t o r e t t i g iovan i avrebbero potuto 
soccombere t u t t i g l i ann i , rappresentando i l valore d i c irca 45 m i l i o n i d i l i re senza 
che per questo le schiere dei b i son t i fossero soverchiamente dec imate ; ogg id ì non 
basteranno forse le misure p i ù r igorose per conservare i due o trecento bisont i che 
si aggirano ancora nelle lande de l l 'Amer ica Settentrionale. 

Le descrizioni seguenti si r i fe r i scono al la v i t a dei poderosi a n i m a l i r i u n i t i i n schiere 
numerosissime, che, duecent 'anni or sono, abi tavano le s o l i t u d i n i de l l 'Amer ica del 
Nord d'onde ora sono quasi a l tu t to scomparsi . 
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Bisonte .implicano (Bos amerìcanus). 1I21 della grandezza naturale. 

Il BISONTE AMERICANO O BUFALO AMERICANO (BOS AMERÌCANUS, Bison e Bonassus 

amerìcanus) rappresenta i l bisonte d 'Eu ropa f r a g l i a n i m a l i de l l 'Amer i ca Set ten
t r iona le : esso è i l m a m m i f e r o ter res t re p i ù gigantesco del paese. La lunghezza del 
maschio v a r i a f r a m . 2 ,7 -3 ,0 , senza contare la coda che mi su ra 50 c m . e 65 c m . 
coi p e l i ; l 'al tezza m i s u r a t a da l la spalla è d i m . 1,7-1,9 ; mi su ra t a dalla groppa va r i a 
fra m . 1,4-1,6 ; i l peso osci l la f r a 600 e 1000 K g . Quasi t u t t i i cacciatori e per lo p i ù 
anche g l i osserva tor i come Dodge, H i n d , Macoun e Y o u n g , o l t r e a l « Bufalo delle 
Praterie », d i s t inguono pure i l « Bufa lo d i montagna o d i bosco », assm p i ù ra ro 
del p r i m o ' meno grosso e ta rch ia to e f o r n i t o d i gambe p i ù corte, ma p i ù robuste. 
Le f e m m i n e sono sempre assai p i ù piccole dei masch i . Sebbene alcuni na tu ra l i s t i 

vogliano considerare come appar tenen t i ad una sola ed unica specie i b isont i d i 
Europa e q u e l l i d i A m e r i c a , è certo che quest i due a n i m a l i presentano delle di lferenze 
assai p i ù cons iderevol i d i quel le che si osservano i n a l t re bovine s t ret tamente a f f i n i 
fra l o ro . La testa del b isonte amer icano è m o l t o grossa, re la t ivamente assai p i ù grossa 
e p i ù tozza d i que l la del b isonte d 'Europa e f o r n i t a d i f r o n t e p i ù l a rga ; i l dorso del 
naso è p i ù arcuato e l 'o recchio p i ù lungo d i que l lo d e l l ' u r o ; i l b ianco del l 'occhio è 
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fosco, l 'occhio p r ivo d i espressione, d i color b runo-scuro e di grandezza mediocre; 
le nar ic i sono tagliate obl iquamente , hanno f o r m a ovale, r ia lzale nel mezzo e infossate 
in fe r io rmente ; i l collo cor to , alto e stretto risale con una l inea mo l to incl inata verso 
i l garrese assai sporgente, d'onde la l inea dorsale scende rapidamente f ino alla radice 
della coda corta e grossa, nello stesso modo in cui i l corpo larghiss imo nella regione 
del petto si assottiglia i n modo s t raord inar io verso la parte poster iore; le gambe sono 
relat ivamente corte e mol to esi l i , g l i zoccoli an te r io r i p iccol i e r o t o n d i come i posteriori . 
La mole considerevole della testa, l ' enorme sv i luppo del torace, la singolare graci l i tà 
della parte posteriore del corpo, la b r e v i t à della coda p iu t tos to grossa e ia sveltezza 
delle gambe costituiscono i carat ter i d i s t i n t i v i de l l ' an imale . Le corna sono assai più 
robuste d i quelle del bisonte. d 'Europa, p iù grosse al la radice, p iù ottuse a l l ' e s t r emi t à 
ed hanno una curva p iù semplice: piegano a l l ' i nd i e t ro , a l l ' i n f u o r i e a l l ' i n s ù senza che 
le loro punte to rn ino ad avvic inars i i n modo considerevole. I l pelame rassomiglia a 
quello del bisonte d 'Europa. La testa, i l col lo , le spalle, la parte anter iore del corpo, 
le coscie degli a r t i an t e r io r i , la parte anter iore delle coscie pos te r io r i e l ' e s t r emi t à 
della coda sono coper t i d i pel i l u n g h i ; le spalle sono adorne d i una c r in ie ra , i l mento 
e la gola presentano una f i t ta barba, la f ron te e l 'occipi te sono r ive s t i t i d i peli incre
spati e l anos i ; tutte le a l t re pa r t i del corpo non hanno che un breve e fo l to pelame 
che si al lunga notevolmente ne l l ' i nve rno . AI p r inc ip io deila p r imave ra i l mantello 
invernale cade a l a rgh i f iocchi . I l colore del pelo si accorda con questo cambiamento. 
I l mantel lo ha una t in ta b r u n o - g r i g i a u n i f o r m e che si oscura a lquanto nella criniera, 
nella parte anteriore della testa, sulla f ron te , sul col lo e sulla giogaia passando cosi 
al b runo -ne ro ; le corna e g l i zoccoli sono ne ro - luc id i come i l muso nudo. Non man
cano neppur qu i le v a r i e t à gr ig ie , bianche e macchiet tate d i bianco. Secondo la descri
zione del Principe d i W i e d sarebbero carat ter is t ic i nel maschio due capezzoli appaiati, 
m o l t o v i c i n i , che fiancheggiano d 'ambo i l a t i l 'organo r i p r o d u t t o r e . 

Diversamente dal bisonte d 'Europa i l quale è assiduo abi ta tore delle foreste, i l 
bisonte americano è un animale caratterist ico della s te rminata distesa d i steppe a cui 
g l i amer icani d à n n o i l nome di Praterie-, p robab i lmen te ne i t e m p i andat i esso abitava 
pure le foreste, m a dopo che la sua area d i d i f fus ione c o n t i n u ò a de l imi t a r s i , si stabilì 
in modo def in i t ivo nelle Prater ie . « Le numerose schiere dei b i son t i », riferisce i l 
barone Massimo d i Th ie lmann , « si d iv idono i n v a r i b ranch i o g r u p p i p iù piccoli . 
Vedut i da lontano m o l t i t r a t t i della Prater ia paiono le t tera lmente coper t i d i bisonti ; 
avvicinandosi alla schiera si riconosce in breve che questa è divisa i n tant i gruppi 
m i n o r i , p i ù o meno numeros i ; ciaschedun gruppo è separato dal la distanza d i tre o 
quat t rocento passi a l p iù , m a possiede la sua guida par t icolare e lavora per proprio 
conto. I l fat to p iù singolare di tale divisione sta i n c iò che le schiere d i f emmine , gui 
date dai maschi p i ù g iovan i , occupano sempre i l centro del la schiera generale, mentre 
i maschi p iù vecchi si raccolgono i n g r u p p i m i n o r i e c i rcondano i l complesso della 
associazione. Durante quat t ro i n t i e r i g i o r n i d i marc ia n o i stessi passammo in mezzo 
alle schiere dei maschi ; i l qu in to g io rno i n c o n t r a m m o f ina lmen te i b r anch i delle fem
mine . Le schiere m i n o r i possono essere p i ù o meno numerose ; quel le cost i tui te di sole 
f e m m i n e ne contengono spesso una t r en t i na ; i b ranch i dei maschi annoverano da 0 
a 10 i n d i v i d u i . Tu t tav ia le singole schiere r i m a n g o n o spesso abbastanza vicine perchè 
r occh io possa abbracciare parecchie centinaia ed anche var ie mig l i a i a d i b isont i . Non 
pot re i d i re se i l bufa lo costituisca delle aggregazioni d i i n d i v i d u i magg io r i d i queste 
nelle reg ion i nordiche dove è tu t to ra assai p i ù numeroso . A d o g n i m o d o le narrazioni 
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dei cacc ia tor i che accertano d i aver veduto p i ù d i cen tomi la b i son t i i n una vo l ta m i 
paiono a lquan to esagerate, p e r c h è i b u f a l i hanno l ' ab i tud ine d i stare i n f i l a non sol tanto 
quando m a r c i a n o , m a anche quando pascolano e i n generale conservano una distanza 

fissa, pe r c u i m i pare d i f f i c i l e che si possa abbracciarne col lo sguardo u n n u m e r o cos ì 
enorme » . 

I b i son t i a m e r i c a n i i m p r e n d e v a n o t u t t i g l i ann i p i ù o meno rego la rmente una 
lunga emigraz ione . Nel mese d i l u g l i o scendevano verso i l sud ; a l p r i n c i p i o del la p r i 
mavera r i t o r n a v a n o al n o r d d i v i s i i n b r a n c h i o i n g r u p p i m i n o r i . Pare che queste 
emigraz ioni s i estendessero da l Canada al Golfo del Messico e da l Missour i alle M o n 
tagne Rocciose. Ma t a l i asserzioni n o n sono abbastanza d imos t ra t e p e r c h è si possano 
ammettere senz 'a l t ro come ve re ; p e r c i ò è ancora dubb io che siano avvenute i n a l t r i 
tempi delle e m i g r a z i o n i cos ì lunghe . M o l t i b i son t i passano l ' i n v e r n o nei lo ro d o m i c i l i 
consueti ed è p robab i l i s s imo che anche q u e l l i che emig rano n o n si rech ino i n luogh i 
a loro i g n o t i , dovendo a t t raversare e n o r m i t r a t t i d i paese. « U n cacciatore esperto », 
scriveva i l Barone d i T h i e l m a n n n e M 8 7 5 , « m i disse che anche nei t e m p i anda t i i b u f a l i 
erano d iv i s i i n due g r u p p i : uno se t ten t r ionale e l ' a l t ro mer id iona l e , separat i da l 
Republican River, f i u m e o r i g i n a r i o del Kansas, che si t r o v a press'a poco a l 4-0° grado 
di l a t i tud ine n o r d . Le schiere se t t en t r iona l i , m i g r a n d o verso sud duran te l ' i n v e r n o , 
non passavano questo fiume e le schiere m e r i d i o n a l i r imanevano sempre al disot to 
del medes imo r i sa lendo verso i l n o r d nel la stagione estiva ». Dopo m a t u r i s tudi anche 
Hornaday considera le supposte e m i g r a z i o n i dei b i son t i amer i can i come una d i f fus ione 
generale delle l o ro schiere i n u n t e r r i t o r i o m o l t o a m p i o . Così per esempio poteva accadere 
che n e l l ' i n v e r n o si incontrassero nelle reg ion i se t ten t r iona l i del paese alcune schiere 
di bufa l i p r o v e n i e n t i da i l o r o es t remi d o m i c i l i es t ivi col locat i t re o quat t rocento c h i l o m e t r i 
più a n o r d . Così a lmeno r i fe r i sce i l But le r i l quale, nel novembre e nel d icembre 
del 1872, t r o v ò numerose schiere d i b i son t i sulle r i v e del Saskatschawan, f r a i l 5 2 ° 
e i l 5 3 ° grado d i l a t i t u d i n e n o r d , men t r e i l suolo era coperto d i u n fitto s t rato d i neve 
e i l t e r m o m e t r o segnava 3 4 g r a d i d i Celsius sotto lo zero. La presenza delle schiere 
mig ran t i n o n si r iconosceva sol tanto a l la v is ta dei b u f a l i , p o i c h é i l u p i a f f ama t i l i inse
guivano co r rendo , m e n t r e ne l l ' a r i a vo lavano s t o r m i d i avo l to i , d i aquile e d i c o r v i , 
certi d i procacciars i u n r icco b o t t i n o . Nei l uogh i i n cui si erano s t ab i l i t i d e f i n i t i v a 
mente, i b u f a l i pe rcor revano con grande r e g o l a r i t à le medesime strade, sopra tu t to per 
recarsi da l pascolo a l fiume dove si dissetavano o prendevano i l bagno. Chi ha percorso 
le Prater ie d e l l ' A m e r i c a Set tent r ionale ha veduto senza dubb io i cosidett i « Sent ier i 
dei bu fa l i » i q u a l i c o r r o n o quasi sempre i n l inea re t ta a cent inaia , g l i u n i accanto agli 
a l t r i e a t t raversano i cors i d 'acqua nei p u n t i i n cui le r i v e si prestano maggiormente 
alla discesa e a l la sal i ta . Questi sent ier i rassomigl iano m o l t i s s i m o alle s tradicciuole 
percorse dal le bov ine domest iche che pascolano l ibe ramente nel le foreste e nelle 

praterie. 
Nel 1 8 5 1 i l M ò l l h a u s e n v ide p i ù d i duecentomi la b i son t i s t ab i l i t i nelle Prater ie a 

occidente de l M i s s o u r i ; ne l 1858 i l F r ò b e l si r e c ò dal Missour i nel Messico con una 
carovana d i c a r r i e carrozze, v iaggiando per 8 g i o r n i consecut ivi i n mezzo alle schiere 
dei b u f a l i . « I grossi b u f a l i n e r i e ve l los i », dice I l e p w o r t h D i x o n , « camminano d inanz i 
a no i i n schiere numeros i s s ime , ora da n o r d a sud ed ora da sud a n o r d ; vedemmo 
sempre g l i stessi b r anch i per 40 ore d i segui to ; erano mig l i a i a o per megl io d i re decine 
e decine d i m i g l i a i a d i b u f a l i , b r a n c h i i n n u m e r e v o l i d i b i sont i selvatici d i cui la carne 

basterebbe a s famare per sempre i VVigwams degl i Ind ian i » . 



3 0 0 Ordine undecime-: Artiodattili 

« A l p r inc ip io d i o t tobre del l 'anno 1872 », dice i l F insch, « durante i l nostro 
viaggio a Denver, non r i u s c i m m o a vedere p i ù d i u n bisonte o due, sebbene fossero 
ancora abbastanza numeros i presso alcune s tazioni i n cu i ci f e r m a m m o , come per 
esempio a Buffa lo . Invece, quando t o r n a m m o ind ie t ro u n mese dopo, l i incont rammo 
presso K i t Carson nel Colorado, quantunque le schiere p r i n c i p a l i avessero g ià raggiunto 
l 'Arkansas e i l fiume Canadian. A d ogni modo n o n ci accadde m a i d i veder l i i n quella 
q u a n t i t à s t raord inar ia d i cui parla i l D ixon , al quale p e r ò bisogna prestar fede anche 
oggi (1872) , secondo i ragguagli r i f e r i t i da m o l t i t e s t imoni ocu l a r i . 

« Tut ta la schiera segue la strada scelta dal to ro che la guida anche quando si tratta 
d i passare u n fiume o d i scendere sopra u n pendio d i rupa to . La vista d i un binario 
arresta generalmente i b i son t i : i p r i m i i n d i v i d u i della schiera si f e rmano , fiutano le 
rotaie, po i vanno innanz i senz'altro inv i t ando i compagni a segui r l i . I numeros i appa
recchi d i legno destinati a r iparare i b i n a r i dalla neve non fanno paura ai bisonti i 
qua l i l i adoperano per r i p u l i r s i s f regandovi i l corpo come fanno coi pal i del telegrafo. 
Sebbene scansino le d i m o r e de l l ' uomo, non temono per nul la la vista dei casolari sparsi 
nelle Praterie e si avvic inano m o l t o sovente alle abi taz ioni dei co lon i . I l nostro ospite 
d i Monotong, d i re t to re d i una stazione acquatica lungo la f e r rov ia del Kansas, sparava 
soltanto cont ro i bisont i che si avvicinavano alla sua casa, per fac i l i ta re i l trasporto 
di queste prede gigantesche e provvedeva cos ì per tu t to l ' anno la carne d i bufalo 
alla sua famig l i a . Un mat t ino egli uccise p r i m a d i colazione tre t o r i giganteschi i quali 
si aggiravano nella Prateria alla distanza d i circa 150 passi dalla sua abitazione ». 

Per vero dire i ragguagli r i f e r i t i dal Barone Massimo d i T h i e l m a n n i l quale nel
l 'anno 1875 fece un lungo viaggio nel l 'es t remo occidente non concordano affatto con 
questi . Egl i l i riassume nel modo seguente: « La dis t ruzione del bisonte americano 
f u causata i n gran parte dalle t re fe r rov ie che at traversano la Prater ia , dal Missouri 
alle Montagne Bocciose. In fa t t i al p r i n c ip io del corrente decennio (1870-1880) si 
prat icavano ancora con o t t i m i r i su l t a t i a t t ive caccie al bisonte nel t ra t to compreso 
f r a la fe r rov ia de l l ' Union Pacific e quel la del Kansas Pacific; nel p r i m o anno che 
s egu ì l ' inaugurazione della f e r rov ia d i Atchison, Topelca e Santa-Fé vennero spedite 
in Oriente 200,000 pe l l i d i bufa lo . At tua lmente le cose sono a lquanto d iverse : i bufal i 
scomparvero al tu t to da l t ra t to compreso f r a queste t re g r and i f e r rov ie e n o n sono 
neanche p i ù stazionari nel t e r r i t o r i o che si estende a n o r d e a sud delle due linee 
esterne e comprende un ' ampia distesa corr ispondente a parecchie g iornate d i marcia. 
Poche schiere d i b i son t i isolat i at traversano ancora i b i n a r i delle f e r rov ie migrando 
verso i l n o r d durante la p r imave ra e verso i l sud al p r i n c i p i o de l l ' au tunno ». 

I l per iodo degli a m o r i r i cor re nei mesi d i agosto e set tembre ; a l lo ra tu t te le schiere 
sono invase da u n grande ecci tamento, si r iun iscono f r a l o ro e f o r m a n o un 'enorme 
associazione fo rmico lan te d i i n d i v i d u i . I t o r i sollecitano le f e m m i n e ad accondiscendere 
ai lo ro desideri, si azzuffano e lo t tano a vicenda finché i l v i n t o non cede i l passo al 
v inc i tore . Divers i v iagg ia tor i f r a cui dobb i amo annoverare i l Cat l in , accertano che 
queste lot te sono spesso t e r r i b i l i e m o l t o pericolose ; invece A n d u b o n , Dodge ed al t r i 
le descrivono come al tu t to innocue. I l robusto cranio del bisonte, r ives t i to e protetto 
esternamente da uno strato lanoso, resiste senza per icolo agl i u r t i p i ù spaventosi e le 
sue b rev i corna non sono a r m i adatte a f e r i r e m o r t a l m e n t e u n suo p a r i . Fondandosi 
sulle p ropr i e osservazioni e sui ragguagl i che g l i f u r o n o r i f e r i t i dai cacciatori più 
esperti , Hornaday confuta recisamente l ' ipotes i secondo cui duran te i l per iodo degli 

a m o r i i b i s o n t i avrebbero l ' ab i tud ine d i v ivere i n coppie o i n f a mi g l i e d i s t in te : la 
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maggior par te del la schiera con t inua a r i m a n e r e un i t a f i n o a l t e r m i n e d i questo per iodo 
nel qua l t e m p o to rnano a f o r m a r s i i so l i t i b r a n c h i m i n o r i . L o stesso autore accerta 
che le f e m m i n e par to r i scono u n solo v i t e l l o e p i ù r a r amen te due v i t e l l i per vo l t a ; i 
pa r t i si c o m p i o n o da m a r z o a l u g l i o e t a lo ra anche al p r i n c i p i o d i agosto. P r i m a de l 
parto le f e m m i n e gestant i si r i t i r a n o i n u n luogo ben r i pa r a to dove po i a l levano i v i t e l 
l i n i e dove r i m a n g o n o f i n c h é questi n o n siano abbastanza robus t i per associarsi al la 
schiera. A l l o r a i t o r i assumono la difesa dei v i t e l l i , sebbene quest i seguano incessante
mente la m a d r e la quale l i a l lon tana sol tanto quando è pross ima a pa r t o r i r e un ' a l t r a 
volta. L i a l la t ta per 9 mes i e t a lo ra anche p i ù a lungo . 

Sebbene i l b isonte appaia tozzo e pesante, si muove con suff ic iente leggerezza e 
percorre con m o l t a v e l o c i t à g rand iss ime distanze, quan tunque sia f o r n i t o d i zampe 
piuttosto cor te . N o n c a m m i n a m a i col p i g l i o indo len te del bue domest ico, m a sempre 
a passi conc i ta t i ; t r o t t a i n f r e t t a e a lungo ; quando galoppa è cos ì svelto che u n b u o n 
cavallo stenta a t ene rg l i d i e t ro . I suoi m o v i m e n t i sono i n t e r r o t t i i n m o d o al t u t to 
speciale; du ran te la corsa accelerata i l bisonte descrive una l inea s ingola rmente ondeg
giante che dipende da l m o v i m e n t o con cu i esso getta ora i n n a n z i ed ora i nd i e t ro la 
massa del suo corpo . 11 bisonte è o t t i m o n u o t a t o r e : nuota colla forza e colla resistenza 
che d i s t inguono i suoi m o v i m e n t i e si t u f f a senz 'a l t ro nel l ' acqua per a t t raversare i 
f i umi ed i t o r r e n t i p i ù l a r g h i . L a sua voce consiste i n u n cupo b r o n t o l ì o o per megl io 
dire i n u n g r u g n i t o p roven ien te da l fondo del pet to . Quando i b i son t i sono i n n u m e r o 
di parecchie m i g l i a i a le l o r o voc i si accordano f o r m a n d o u n suono complesso i n d e 
scrivibi le , che si p u ò paragonare al r o m b o d i u n tuono lon tano . 

Fra i sensi del bisonte amer icano p r imegg iano l ' odora to e l ' u d i t o . I l bisonte f iu ta 
o t t imamente anche a g r a n d i distanze. La vis ta f u g iudica ta mediocre da t u t t i g l i osser
vator i , sebbene l 'occhio sia ben sv i luppa to e si d is t ingua appena da quel lo degl i a l t r i 
r u m i n a n t i ; p r o b a b i l m e n t e i l f i t t o pelo lanoso che r i copre la testa impedisce al bisonte 
di veder bene. Per c iò che r igua rda le f a c o l t à in t e l l e t tua l i i l bufa lo amer icano n o n si 
distingue da i suoi a f f i n i . Esso non è m o l t o ben dotato , è t i m i d o , pacif ico, incapace 
d ' i r r i t a r s i a l l ' i m p r o v v i s o , m a una vo l t a i n f u r i a t o p u ò d imen t i ca re t u t t i i r i g u a r d i che 
suole avere e a l lo ra aggredisce senz 'a l t r i p r e a m b o l i l ' avversar io . A d ogn i m o d o l ' i n t e l 
ligenza del b isonte p u ò essere educata e possiamo osservarlo p i ù fac i lmente negli 
i nd iv idu i t e n u t i i n s c h i a v i t ù che n o n i n q u e l l i che v i v o n o i n l i b e r t à . Gl i u n i e g l i a l t r i 
d imostrano d i saper d is t inguere beniss imo l ' u t i l e dal dannoso; i b i son t i p r i g i o n i e r i 
danno p r o v a d i avere un ' i n l e l l i genza super iore a quel la che sa remmo tenta t i d i a t t r i 
buire l o r o . Si addomest icano a lmeno fino ad u n certo pun to , con t ra r i amente a c iò che 
fu detto da m o l t i ; s t r i ngono r e l az ion i abbastanza a m i c h e v o l i c o l l ' u o m o che sa t r a t t a r l i 
bene; i m p a r a n o a conoscere e t a lvo l t a anche ad amare i l l o ro custode. Ma, per vero 
dire, ci vuo le m o l t o t empo p r i m a che si spogl ino della lo ro innata selvatichezza e 
si m o d i f i c h i n o . I l maschio è sempre p i ù cocciuto, p i ù caparbio , p i ù imper ioso ed 
anche p i ù coraggioso e ba t tag l ie ro de l la f e m m i n a . 

Durante l 'estate l 'erba succosa delle Prater ie o f f r e a i b i son t i amer icani u n cibo 
abbondante; n e l l ' i n v e r n o essi debbono contentars i d i u n n u t r i m e n t o p iù magro e sono 
già ben con ten t i quando possono t rova re qualche meschino ramoscel lo , fogl ie secche, 
erba secca, l i chen i e m u s c h i . « A l l o r c h é i l sole cocente », osserva i l Finsch, « ha d i s 
seccato l 'erba delle Prater ie , i cespugli secchi bastano al sostentamento del b i sonte ; i 
grandi incend i che avvengono ne l l ' au tunno i n quel le r eg ion i lasciano inta t te m o l t e 

oasi i n mezzo al le distese anner i te da l fuoco e queste oasi o f f r o n o alle schiere dei 
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bisont i m i g r a n t i i l c ibo d i cu i hanno bisogno. Ma durante l ' i nve rno le cose s i com
plicano p e r c h è al lora i pover i bu fa l i sono costret t i a raschiare la neve colle zampe onde 
i m p a d r o n i r s i dei r imasug l i d 'erba r i m a s t i i n t a t t i che bastano appena a mantener l i in 
v i t a . Questi an ima l i hanno p i ù bisogno d'acqua che non d i c ibo. I n f a t t i al ma t t i no e alla 
sera si recano al l 'abbeveratoio disposti g l i u n i d ie t ro g l i a l t r i i n lunghe file e fiancheg
gia t i dai v i t e l l i che saltellano a l legramente ; i n questi casi i b i son t i percorrono sempre 
con passo lento g l i stessi sentier i che sono s t re t t i , anzi poco p iù l a rgh i d i un piede. 
Giun t i presso l 'abbeveratoio si an imano in m o d o s t raord inar io : i p r i m i a r r i v a l i si dis
setano alla palude bevendo l 'acqua a l ungh i sors i ; g l i indugios i vengono s t imola t i dai 
compagni ad af f re t tars i mediante leggiere cornate ; d i t ra t to i n t r a t to i maschi p iù vecchi 
si azzuffano per occupare i posti m i g l i o r i presso l 'abbeveratoio, per modo che gli 
osservatori nascosti ad una certa distanza sentono dis t in tamente i l cozzare delle corna 

che si u r tano ». 
Mol t i e g r av i pe r ico l i minacciano la v i ta del bisonte. La lot ta per la v i ta g l i riesce 

assai grave. L ' u o m o ed i l lupo lo perseguitano con grande accanimento, mentre la 
fame lo minaccia spesso nell 'esistenza. I l r i g ido i nve rno delle Praterie distrugge i 
b i sont i a centinaia, dopo d i aver l i esauri t i e spossati. Per vero d i re i l bisonte è ben 
armato per resistere a l l ' i n v e r n o ; quando le circostanze sono favorevo l i i l suo fitto vello 
lanoso lo protegge a sufficienza contro le in temper ie e la mu ta dei suoi pel i concorda 
tanto esattamente colla stagione che l ' i nve rno , per così d i re , non lo sorprende a l l ' i m 
pensata. Ma le cose cambiano quando la neve r icopre d 'un fitto strato i l suolo poiché 
a l lora , malgrado t u t t i i suoi s forz i , l ' an imale non t rova cibo sufficiente per sfamarsi. 
I l grasso accumulato durante l'estate si consuma i n breve ; lo spossamento va cre
scendo ment re d iminuisce la p o s s i b i l i t à d i sostentarsi. F ina lmente l ' an imale indebolito 
giace al suolo i n u n abbandono disperato e si lascia copr i re dal la neve senza opporre 
alcuna resistenza. L ' i n v e r n o pone una rap ida fine alla sua v i t a quando esso si fida un 
po' t roppo dello strato d i ghiaccio che r i copre i fiumi. La sua costante abitudine di 
camminare i n fitte schiere g l i riesce al lora ben sovente fatale. I l ghiaccio si rompe 
sotto i l peso enorme della schiera dei b i son t i e questi cadono nel l 'acqua, si affaticano 
invano per approdare a ter ra , m a ne sono i m p e d i t i dal la massa che si accalca e affon
dano miseramente . Nell 'estate m o l t i b i son t i periscono i n m o d o consimile , pe rchè , 
val icando i fiumi, vogl iono approdare i n u n pun to della r i v a dove la salita riesce loro 
p i ù d i f f i c i l e per l 'arena mobi le o per la m e l m a tenace d i cu i è cost i tu i to i l suolo. 

Come i suoi congeneri i l bisonte è ins idia to da m o l t i n emic i v i v e n t i . Si dice che 
l 'orso gr izz ly non indie t reggi neppure d inanz i a i t o r i p i ù f o r t i e che i l lupo sia abba
stanza pericoloso, a lmeno per g l i i n d i v i d u i g iovan i . Ma i l nemico p iù te r r ib i le del 
bisonte è pu r sempre l ' uomo e sopratut to l 'Europeo, i l quale, come r i fer isce Hornaday, 
ne prat icava g ià assiduamente la caccia dopo i l 1820 . « Nei t e m p i andat i », dice i l 
M ò l l h a u s e n , « a l l o r c h é i l bufalo era considerato i n certo modo dagl i I nd i an i come un 
animale domestico, i suoi b ranchi , a n z i c h é d i m i n u i r e , prosperavano e si moltiplicavano 
nel le lussureggianti Prater ie . Pur t roppo i b ianchi giunsero i n quelle reg ioni . I l fitto 
pelame dei b u f a l i a n d ò lo ro m o l t o a genio, t rovarono che la carne d i questi animali 
era grassa e sapori ta e sperarono d i t r a r r e l a u t i guadagni tanto da l ve l lo quanto dalla 
carne. G l i ind igen i delle steppe, a l le t ta t i dagl i s t r an i e n u o v i p r o d o t t i che vennero 
l o r o o f fè r t i dai b ianchi i n cambio delle lo ro prede, i n c o m i n c i a r o n o a perseguitare acca
ni tamente i b u f a l i . Migl ia ia d i b i son t i vennero uccisi sol tanto per r i cavarne la lingua, 
a l t r i pel man te l lo velloso e i n pochi ann i essi d i m i n u i r o n o i n m o d o a l la rmante . Lo 
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spensierato I n d i a n o n o n pensa a l l ' a v v e n i r e ; v i v e so l tanto d i c iò che g l i arreca i l p r e 
sente e ne gode le g io ie senza preoccupars i d ' a l t ro . P e r c i ò esso d a r à caccia ai b i s o n t i 
finché n o n l i a v r à uccisi t u t t i . Certo non è lon tano i l g i o r n o i n cui g l i s t e r m i n a t i b r a n c h i 
dei b u f a l i v i v r a n n o sol tanto ne l la m e m o r i a degl i u o m i n i , i n cui 300 ,000 I n d i a n i saranno 

p r iv i de l l o r o sos tentamento, e, s p i n t i dal la f ame , d iven te ranno u n ve ro flagello de l 
paese, come i l u p i che moles tano le colonie l i m i t r o f e e dovi-anno cedere i n f a l l a n t e 
mente ad u n o ad uno . 

« I l bufa lo soggiace i n v a r i m o d i a i suoi persecutor i . Per l ' I n d i a n o delle Prater ie la 
caccia del bisonte è un 'occupazione col la quale esso n o n si procaccia sol tanto i l c ibo 
quotidiano, m a che rappresenta pure per l u i i l s o m m o dei p iacer i . Egl i i n fo rca un 
buon cavallo selvat ico ca t tura to nel la steppa, q u i n d i va i n cerca della preda nel la 

pianura s t e rmina ta e met te u n o rgog l io pa r t i co l a re a sparare colla maggiore r a p i d i t à 
e coll 'esito p i ù fel ice sopra u n b ranco d i b u f a l i fuggen t i 11 cacciatore por t a nel la 

mano s in is t ra l ' a rco e le f reccie che p u ò tenere c o m o d a m e n t e ; nel la destra brandisce 
una f rus ta pesante col la quale t o r m e n t a senza p i e t à i l suo veloce des t r iero , avv iando lo 
dietro qualche giovane maschio o d ie t ro una delle f e m m i n e p i ù grasse. L ' i n t e l l i gen t e 
animale capisce a l vo lo i l des ider io del padrone e corre sulle o r m e della preda scelta 
senza bisogno d i a l t r i i n c i t a m e n t i , dando occasione al cavaliere d i p ian tare la f reccia 
nel fianco del bu fa lo , fino al l 'a l tezza delle barbe . La corda del l ' a rco v i b r a ancora, la 
punta aguzza stenta a penetrare ne l grasso s t ra to di carne a t t raverso la lana i n c r e 
spata, che g i à i l caval lo si a l lon tana con un salto por tentoso del quadrupede f e r i t o 
per sfuggire a l l ' u r t o delle sue corna e va i n cerca d i u n a l t r o t o r o . I l cacciatore a t t r a 
versa i n ta l m o d o l ' a m p i a p i anu ra col la v e l o c i t à del l a m p o , finché la stanchezza del la 
sua cavalcatura lo costr inge a p o r fine al l 'ebbrezza della caccia. In tan to t u t t i i b u f a l i 
fer i t i si sono d i v i s i dal b ranco e giacciono a t e r ra spossati e m o r i b o n d i , sul c a m m i n o 
percorso poch i m i n u t i p r i m a col f r agore del t uono dal branco f u g g i t i v o . Le donne del 
cacciatore hanno seguito le sue tracce e si occupano alacramente a sbranare i l b o t t i n o , 
portandone a l casolare la pelle e i pezzi m i g l i o r i . Qu iv i g iun te tagl iano la carne dei 
bufali i n str iscie so t t i l i e la fanno disseccare; i l cuoio viene conciato nel m o d o p i ù 
semplice. Na tu r a lmen te la magg io r par te del la preda è lasciala ai l u p i . 

« Siccome la lunga c r in i e ra dei b u f a l i g l i copre g l i occhi e g l i impedisce d i vedere 
e d i discernere ch ia ramente g l i ogget t i , l ' avversar io lo uccide con maggiore fac i l i t à , 
anche senza l ' a iu to del caval lo . Indossa una pel le d i lupo e l 'attacca per bene al la testa 
e al corpo, q u i n d i , spingendo le p r o p r i e a r m i d i n a n z i a s é , c a m m i n a a qua t t ro zampe 
in linea spezzata verso la m é t a . Se i l vento n o n tradisce i l suo falso aspetto d i lupo , 
l ' Indiano riesce ad uccidere u n bufa lo da v i c i n o senza d is turbare i l r imanen te del 
branco. Anche lo scoppio de l l ' a rch ibug io non spaventa i b i son t i finché non avver tano 
la presenza d e l l ' u o m o per mezzo de l l ' odora to . U n t i r a t o r e ben nascosto p u ò uccidere 
colle palle del suo fuc i l e m o l t i b u f a l i dei b ranch i che pascolano a l l ' aper to senza d i s tu r 
bare g l i i n d i v i d u i r i m a s t i i l l e s i : i l r an to lo del la v i t t i m a p u ò i n d u r r e t u t t ' a l p i ù l ' uno 
3 l 'a l t ro a sol levare per u n istante la testa c r i n i t a con p ig l io i n t e r r o g a t i v o ; ma questa 
3reoccupazione è sempre momentanea p o i c h é i b u f a l i n o n tardano a r ip rendere la l o ro 
iccupazione f avo r i t a che consiste nel pascolare. I l povero bufa lo è ins idia to i n tu t te le 
stagioni de l l ' anno , p e r f i n o quando la neve ha coper to le bassure d 'un fìtto mante l lo e 
ìon pe rme t ' e ai cacciator i d i adoperare i cava l l i nel la caccia. La neve alta sovente 
)iù d 'un m e t r o impedisce ai b isont i d i c a m m i n a r e col la l o ro consueta so l l ec i tud ine ; 

i l lora g l i as tu t i I n d i a n i calzano la rghe scarpe fat te apposi tamente per c a m m i n a r e sul la 
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neve, e, senza affondare nel suolo m a l f e r m o si avvic inano ai grossi b i sont i impac
c ia t i dal la neve e colpiscono colle lancie le povere v i t t i m e i n e r t i ». 

Qualche vol ta le schiere m i n o r i dei b i son t i vennero r inchiuse e uccise i n appositi 
r ec in t i cos t rut t i a l l 'uopo. A n d u b o n r i fer isce che dal For te Unione si sparavano perfino 
cannonate sui b ranch i d i b isont i . 11 F r ò b e l racconta che quando i suoi compagni di 
viaggio abbisognavano d i carne, af f idavano sempre l ' incar ico d i procacciarne loro una 
certa q u a n t i t à ad un valente cavaliere. Questo cavalcava i n mezzo a l branco che non 
si preoccupava affat to del la sua presenza, prendeva d i m i r a u n bufalo e lo incalzava 
per modo da poter lo uccidere appuntandogl i i l r evo lver cont ro la spalla sinistra. Non 
f u mai osservato che u n bisonte si r ivol tasse; le schiere vic ine non facevano al t ro che 
metters i un po' i n disparte durante la caccia. Un Messicano appartenente alla caro
vana del F r ò b e l , maneggiava i l laccio con u n ' a b i l i t à par t icolare e cat turava non solo 
i g iovan i ma anche le f e m m i n e adulte . 

La caccia del bisonte n o n ha sempre quell 'esi to felice che si potrebbe supporre da 
quanto f u detto finora. I l W y a t h vide u n Ind iano che a f f r o n t ò u n bisonte fe r i to , ma 
dovette scontare a caro prezzo la sua t e m e r i t à . L ' a n i m a l e g l i si volse contro d i botto, 
i l cavallo s ' i m p e n n ò e g e t t ò a te r ra i l cavaliere, e, p r i m a che questo si potesse rialzare, 
i l bisonte g l i aveva g ià t r a f i t t o i l petto colle corna. Si r John Richardson racconta un 
fat to cons imi le . Poco l u n g i da Garltonhouse u n inserviente della Compagnia della Baia 
d 'Hudson s p a r ò sopra u n bisonte : l ' an imale fe r i to cadde a t e r ra e l ' incauto tiratore 
si a f f r e t t ò a co r r e rg l i v ic ino per vedere l 'effet to del colpo. Ma la bestia inferoci ta balzò 
in p iedi e precipi tossi sul nemico assestandogli d ivers i co lp i che g l i fecero perdere i 
sensi. I suoi compagni lo t rova rono i m m e r s o nel p r o p r i o sangue e gravemente ferito 
i n var ie p a r t i del corpo, men t re i l bisonte sdraiato accanto a l u i aspettava senza dubbio 
che egli desse qualche segno d i v i t a per uccider lo . U n a l t ro cacciatore dovette passare 
varie ore angosciose sopra u n albero sul quale si era r i f u g i a t o per salvarsi da u n bufalo 
i n fu r i a to che lo assediava con grande perseveranza. Anche le caccie a cavallo non 
sono sempre fac i l i n è p r ive d i pe r i co l i . « Non d i rado », dice i l F insch, « i cacciatori 
at traversano una colonia dei cosi de t t i cani delle pra ter ie , dove caval l i e cavalieri 
affondano nel suolo m a l f e rmo ; t a lvo l ta i b i son t i sfuggono alle ins id ie dei cacciatori 
precipi tandosi senz'al tro nei canalet t i f o r m a t i dalle pioggie che spesso acquistano la 
p r o f o n d i t à d i 3 o 4 m e t r i e p i ù spesso ancora spaventano i caval l i colla lo ro testa 
vellosa per modo che questi balzano a l l ' i m p r o v v i s o d i fianco gettando a t e r ra i l cava
l iere. La caccia del bufa lo d à pure luogo a g rav i l i t i g i f r a le var ie t r i b ù degl i Indiani 
oppure f r a i b ianchi e g l i I n d i a n i ». 

A d ogni modo finché le caccie erano prat icate nel m o d o suddetto, i l bisonte non 
minacciava ancora d i estinguersi completamente , sebbene t u t t i g l i ann i morissero 
parecchie centinaia d i mig l i a i a d i i n d i v i d u i e quan tunque i cacciatori costituissero veri 
eserciti ben o r d i n a t i , gu ida t i da comandan t i e da so t to -u f f i c i a l i d i sc ip l ina t i i quali 
avevano a lo ro disposizione g rand i ca r rozzoni per le provvis te e t u t t i g l i u tensi l i per 
la caccia. F i n c h é inseguivano i b i son t i a cavallo i cacciatori potevano compiere le 
caccie r i u n i t i i n g r u p p i d i 15 -16 i n d i v i d u i , ca t turando circa 1000 b i son t i i n una sola 
escursione d i caccia. Le cose m u t a r o n o in modo essenziale quando g l i Amer i can i misero 
per così d i re alla moda la cosidetta « caccia silenziosa » che è una vera strage. Con 
questo metodo u n buon « t i r a to re » poteva uccidere i n una sola caccia da 1000 a 
3000 b i s o n t i : cos ì per esempio Jack Brydges uccise 1142 b i son t i nel corso d i 6 
set t imane. 
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L 'uso de i grossi a r ch ibug i a r e t rocar ica fac i l i t ava l 'esi to de l colpo e l a g rande 
stupidaggine de i b i s o n t i c o n t r i b u i v a anch'essa a rendere le caccie p r o d u t t i v e , p o i c h é 
l 'esperienza, per quan to fosse r i p e t u t a , n o n bastava a f a r l i a v v e r t i t i de l pe r ico lo . 
Hornaday descr ive n e l seguente m o d o la caccia s i lenz iosa : « L a caccia r ich iedeva 
quasi sempre l ' i n t e r v e n t o d i q u a t t r o u o m i n i , a r m a t i per p r o p r i o conto o per conto 
della persona a l l a quale pres tavano i l o r o se rv ig i . Colla f e r r o v i a quest i si recavano 

alla stazione p i ù v i c i n a a l luogo prescelto per la caccia, car icavano i l o r o arnesi sopra 
appositi c a r r i e p a r t i v a n o pe l campo d i caccia. Uno d i essi faceva la cucina, g l i a l t r i 
tre se ne andavano ciascheduno per p r o p r i o conto , a r m a t i de l l ' a r ch ibug io e d i t u t t i 
gli arnesi necessari per uccidere e per spellare i b i s o n t i . L ' a r t i f i c i o p r inc ipa le della 
caccia consisteva ne l lo scovare u n b ranco d i b i s o n t i i n una l oca l i t à i n cui i l cacciatore 
potesse avv ic ina r s i i n s i lenzio e sot to vento ad u n n u m e r o suff ic iente d i i n d i v i d u i . Se 
riusciva ne l suo in t en to i l cacciatore raccogl ieva le cartuccie i n t o r n o a s é , cercava un 
sostegno s icuro pe l suo a rch ibug io e sparava sul capo del la schiera. I l colpo r i c h i a 
mava l 'a t tenzione dei b u f a l i su l cacciatore, m a n o n l i spaventava per nu l la ; g l i i n d i 
vidui p i ù v i c i n i si avv iavano verso i l capo del la schiera i l quale, co lp i to ai p o l m o n i , 
stramazzava a l suolo. L ' a l t r o bisonte che voleva assumere la d i rezione del branco 
cadeva sotto la seconda p a l l a ; c o s ì m o r i v a n o i l terzo, i l qua r to e v i a dicendo. I l 
tiratore con t inuava a r i m a n e r e nascosto p ig l i ando sempre d i m i r a i l bufa lo che 
mostrava d i vo le rs i a l lon tanare dal la schiera che lo avrebbe seguito senza dubb io . 
Un t i ra tore esperto che sparasse una vo l t a per m i n u t o , d i r igendo l ' a r m a i n m o d o 
opportuno, poteva uccidere senza alcuna d i f f i co l t à var ie dozzine d i b i son t i al la distanza 
di 200-250 m e t r i . Hornaday accerta che u n certo A n d r e w s uccise i n meno d i un 'o ra 
63 b isont i r i m a n e n d o sempre al lo stesso pos to ; i l McNancy racconta che u n a l t r o 
tiratore ne a t t e r r ò p e r f i n o 91 i n una sola caccia ; m a i l Dodge par la d i u n terzo cac
ciatore i l quale uccise 1 1 2 b i son t i i n meno d i 4-5 m i n u t i , i n u n semic i rcolo che poteva 
avere t u t t ' a l p i ù i l raggio d i 2 0 0 m e t r i . T e r m i n a t a la caccia i l t i r a to r e procedeva a 
tutte le operaz ion i necessarie per la spedizione delle p e l l i , q u i n d i si recava a cercar 
fortuna i n un ' a l t r a regione del la Pra ter ia . 

È chiaro che le caccie d i t a l sor ta , pra t ica te su vasta scala, dovevano decimare 
miseramente le schiere de i b i s o n t i amer i can i . P i ù t a r d i i poch i b u f a l i supers t i t i v e n 
nero in s id i a t i a l l ' agguato m e n t r e si recavano a l l ' abbevera to io e i l g i o r n o i n cui la 
caccia del b isonte era finita per sempre n o n t a r d ò a ven i re , sebbene fosse inaspettato 

anche da q u e l l i che avevano preso par te al la strage de i b i son t i . 
Gli A m e r i c a n i f anno seccare la carne del bu fa lo , la sminuzzano e la mescolano con 

molto grasso. Questo a r t i co lo d i commerc io l a rgamente usato nelle spediz ioni po la r i 
è assai nu t r i en t e e prende i l n o m e di Pemmican; i n generale lo s i mescola col lo z ib ibbo 
e allora acquista u n sapore squis i to . La l i n g u a del b isonte é una vera gh io t toner ia . La 
carne della f e m m i n a è p i ù grassa d i quel la de l m a s c h i o ; quel la de i v i t e l l i è tener is 
sima. Colla pelle de l bisonte g l i I n d i a n i facevano d ive r s i ogget t i d i vest iar io che l i 
r iparavano o t t i m a m e n t e da l f r e d d o , coperte da tende e da le t to , selle, c in ture , ecc., e 
se ne serv ivano pu re per r i c o p r i r e l ' i m p a l c a t u r a dei l o ro ba t t e l l i . Le ossa venivano 
adoperate per f a r o r n a m e n t i da sella e co l t e l l i des t ina t i a raschiare le p e l l i ; dai t end in i 
traevano le corde pei l o r o a r c h i e i l refe da cuc i r e ; dopo una lunga cot tura i p ied i e 
gli zoccoli f o r n i v a n o una col la m o l t o tenace ; i d u r i pe l i della testa e del collo erano 
adoperati nei l a v o r i d i mag l i a e le code serv ivano da cacciamosche. Perf ino g l i escre

menti ven ivano u t i l i z z a t i come combus t ib i l e . Anche g l i Europe i vanno pazzi delle pe l l i 

20. — BREHM, Animali. Voi. I I I . 
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d i bisonte. D 'a l t ronde queste forn iscono u n cuoio eccellente, sebbene u n po ' troppo 
spugnoso; col man te l lo si fanno coperte d 'ogni sor ta ; t r e n t ' a n n i fa una bella pelle 
senza d i f e t t i si pagava da 4 0 a 60 l i r e ; ogg id ì i l suo prezzo è aumentato del t r i p lo e 
anche del quadrup lo ; f r a poco queste pe l l i scompar i ranno dal commerc io . Un solo vello 
d i bufa lo fornisce ta lora 4 K g . d i lana che si p u ò lavorare come quel la delle pecore e 
i n mol te loca l i t à è tessuta per modo da f o r n i r e o t t ime stoffe atte a r ipa ra re dal freddo. 

I l bisonte americano comparve nei nos t r i G i a r d i n i zoologici v e n t i o t ren t ' ann i or 
sono. Un l o r d inglese, da quanto m i f u nar ra to a L o n d r a , t r a s p o r t ò da l l 'Amer ica alcune 
coppie d i questi r u m i n a n t i e ne a l l evò da 15 a 25 ne i suoi g rand i possedimenti della 
Scozia; ma dopo la sua mor t e i b i son t i f u r o n o vendu t i . Due b isont i ch ' io ebbi occa
sione d i s tudiare da v i c ino , da p r i n c ip io erano t i m i d i s s i m i , indietreggiavano subito 
d inanz i a l l ' uomo che si avvic inava alla lo ro gabbia e spesso lo minacciavano sul serio 
per modo che i l l o r o custode n o n aveva poco da fare per t r a n q u i l l i z z a r l i . Tuttavia 
non ta rdarono ad avvezzarsi al la stalla o megl io alla greppia ; venivano a mangiare 
soltanto quando tu t to era t r a n q u i l l o i n t o r n o al lo ro rec in to . Tenevano lon tan i i v is i 
ta tor i del Giard ino e manifestavano una decisa r ipugnanza a s tr ingere coll 'uomo 
qualche i n t i m a relazione. I n pochi mesi t u t to c iò si m o d i f i c ò ; i b i sont i accettarono 
la supremazia del lo ro guardiano ed ubb id ivano al suo r i c h i a m o , si avvicinavano 
t ranqui l l amente alla g r ig l i a della l o ro p r ig ione e prendevano dalla sua mano i l cibo 
ch 'egl i o f f r i v a l o r o . Divennero pure i n d i f f e r e n t i verso i v i s i t a to r i del Giardino. Rispetto 
al cibo avevano poche esigenze, sebbene sapessero discernere o t t imamente e preferis
sero i l cibo buono al cat t ivo. Si contentavano del cibo che si dava alle nostre vacche 
domestiche e sdegnavano i l cibo i n u m i d i t o . P i ù t a rd i acquistarono pure una certa ind i 
pendenza per cui ora si t ra t tengono i l meno possibile nella sfal la e preferiscono star 
f u o r i anche col tempo p i ù cat t ivo. Durante l ' i nve rno l i t r o v a i spesso sdraiat i sulla 
neve o sul ghiaccio e ta lora coper t i d i u n denso strato bianco. Quando piove dirotta
mente si accontentano d i abbassare la testa. Di g iorno sogliono r imanere immobi l i 
nel medesimo s i t o ; verso sera si fanno p i ù vivaci e galoppano al legramente saltando 
in to rno al lo steccato del l o r o rec in to ; d i not te sono sempre svegli ed a l legr i . I bisonti 
amer icani si r ip roducono senza dif f icol tà p u r c h é siano accudit i i n modo razionale; i 
v i t e l l i na t i i n s c h i a v i t ù sono oggetto d i affettuose cure per parte delle lo ro madr i e 
crescono i n f re t ta come i nos t r i v i t e l l i domest ic i . Ma p u r t r oppo questi an ima l i sono 
dest inat i a scompar i re f r a breve da i nos t r i G ia rd in i zoologic i . 

Parecchi co lon i europei s t ab i l i t i i n Amer ica tentarono p i ù vol te d i addomesticare 
i l bisonte nella sua pa t r ia , m a senza r i u s c i r v i . « M o l t i t en ta t iv i f u r o n o fa t t i a tale 
scopo >\ dice Hornaday, « e non soltanto i n questi u l t i m i t e m p i . Nel 1701 i coloni 
ugonot t i s t ab i l i t i a M a n i k i n t o w n sul fiume James, qualche m i g l i o a l d i sopra di 
R i c h m o n d , cercarono d i addomesticare i b i son t i . È certo che nel 1786 questi animali 
erano a l levat i su larga scala nella V i r g i n i a e A . Gal la t in r iferisce che g l i incrociamenti 
dei b i son t i colle bovine domestiche non erano pun to r a r i i n var ie contee del nord
ovest. Nel 1815 R. W i c k l i f f e d i Lex ing ton (Ken tucky) , i n c o m i n c i ò una lunga serie di 
t en ta t iv i per incrociare i b i son t i colle bovine domestiche, cont inuando per o l t re trenta 
ann i i suoi esper iment i . Gl i inc roc iament i promoss i recentemente da l Bedson e dal 
Jones r i ch i amarono l 'at tenzione d i tut te le persone competen t i , tan to p i ù che questi 
due a l leva tor i cercano d i mig l io r a r e le razze odierne delle lo ro m a n d r e coi mezzi più 
adat t i a l lo scopo che si propongono d i raggiungere ». Hornaday è convin to che, 
qualora i l numero dei bu fa l i amer ican i fosse ancora suff ic iente per dar luogo ad un 
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progressivo incrociameli!*) colle schiere d i bov ine che pascolano l ibe ramen te a l l ' ape r to , 
c ò l l ' a n d a r de l t e m p o queste d iven te rebbero assai p i ù atte d i c iò che non fossero p r i m a 
a sopportare l ' i nc l emenza del c l i m a e sopra tu t to i r i g o r i dei l u n g h i i n v e r n i nevosi . 

Per ve ro d i r e , s iccome i l b isonte amer icano si p u ò g i à considerare fin d 'oggi come 

un an imale es t in to , o r m a i sarebbe t r o p p o t a r d i per i m p r e n d e r e ne l m o d o necessario 
gl i i n c r o c i a m e n t i d i t a l sor ta . Hornaday stesso r i fe r i sce le c i f r e seguenti che r a p p r e 
sentano i l n u m e r o de i b i s o n t i d i s p o n i b i l i per g l i i n c r o c i a m e n t i desiderat i dag l i a l l e 
vator i a m e r i c a n i : i l 1° gennaio de l l ' anno 1 8 8 9 si contavano negl i Stat i U n i t i 216 b i son t i 
adoperati per la r i p r o d u z i o n e ; 4 0 i n d i v i d u i scelt i esposti a l pubb l i co e 4 0 i b r i d i a i 

quali si potevano aggiungere ancora i 2 0 0 b i son t i de l Parco d i Yel lowstone , p r o t e t t i 
i n modo pa r t i co la re da l Governo . 

Oggidì n o n conosciamo neanche p i ù i l n u m e r o preciso dei poch i b i son t i che r a p 
presentano u n misero e t r i s te avanzo del le i n n u m e r e v o l i schiere d i b u f a l i che popo la 
vano nei t e m p i anda t i le s t e rmina te Prater ie d e l l ' A m e r i c a Set tentr ionale . I I 1 ° gennaio del 
1889 g l i Stati U n i t i ne contavano ancora 85 e l ' A m e r i c a Br i t ann ica ne annoverava 550 . 

* 
* * 

I Buoi propriamente detti (Bos), di cui fanno parte i domestici, formano un gruppo 
che si d is t ingue per la f r on t e lunga e p iana , per le corna poco ingrossate alla base 
che s ' innalzano al l 'al tezza della p ro tuberanza f ron t a l e e pe l man te l lo p iu t tos to fitto e 
corto. P e r c i ò che r igua rda la s t r u t t u r a in t e rna si osserva che i b u o i hanno 13 o 14 
vertebre f o r n i t e d i costole, 6 ver tebre sprovvedute d i costole e 4 ver tebre sacral i . 

Finora non possiamo accertare se il continente Indiano alberghi uno o due buoi 
selvatici appar tenen t i a l sottogenere sopra accennato. Nel 1802 i l L a m b e r t fece cono
scere al m o n d o scient i f ico un bue selvat ico de l l ' I nd i a ch 'egl i descrisse s tudiando u n 
maschio v iven te t raspor ta to i n I n g h i l t e r r a a cui diede i l nome d i Gayal ; a questa descr i 
zione egl i aggiunse a lcun i ragguagl i r i f e r i t i da H a r r i s i n t o r n o al la v i ta de l l ' an imale 
in discorso, per cu i ora sappiamo che i l suo nome volgare ind iano è appunto quel lo d i 
G A Y A L ; esso è conosciuto p r e s s o c h é da t u t t i g l i i nd igen i del paese i qua l i lo addome
sticano spesso e lo adoperano precisamente come u n bue domest ico, anzi lo incrociano 
con esso per m i g l i o r a r e le razze delle bov ine loca l i . Vent idue ann i dopo i l T r a i l i descrisse 
un a l t ro bue selvat ico p r o p r i o del cont inente Ind iano ch iamando lo G A U R , e credette 
di riconoscere i n esso una specie diversa dal Gayal . I na tu ra l i s t i e i cacciatori inglesi 
stabili t i nel le Ind ie diedero ragione al T r a i l i ; invece i na tu ra l i s t i europei , i qua l i del 
resto compl i ca rono a lquanto la quest ione dando n u o v i n o m i a l l ' uno e a l l ' a l t ro bue, 
considerarono quest i due a n i m a l i come appar tenen t i ad una sola e medesima specie. 
Tale g iud iz io f u con fe rma to da l Sanderson i l quale m e r i t a piena fiducia avendo avuto 
occasione d i da r caccia a l gayal ed al gaur e d i osservar l i dal v e r o , i n n a t u r a ; i l 
K I N L O C H g iunge pe r f i no ad accertare che i l gayal n o n s ' i ncon t r a mai allo stato l ibe ro , 
essendo u n an ima le domest ico spesso r inse lva t i ch i to . Quasi t u t t i i v iagg ia to r i par lano 
soltanto del gaur , comune p r e s s o c h é i n tu t t a l ' I n d i a e non già del gayal i l quale f u 
veduto da poch iss imi , p e r c h è , ammesso che costituisca una specie dis t in ta , ha un'area d i 
di lfusione p i ù lontana e p i ù r i s t re t ta , m a p u r s e m p r e compresa i n quella abitata dal gaur . 

Per conto m i o r i f e r i r ò quanto segue i n t o r n o ad u n gayal tenuto i n s c h i a v i t ù nel 
Giardino zoologico d i Anversa , i l quale i n complesso corr i sponde alla descrizione del 

Lamber t e venne r a f f i g u r a l o e descr i t to da l Mutzel appunto per la nostra Opera. 
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Gayal (Bos frontalis); maschio. 1 / 2 2 della grandezza naturale. 

I l G A Y A L ( B O S F R O N T A L I S , Gavaeus frontalis, Bos gavaeus e sylhetanus), nella 
sua pa t r ia , prende pure i n o m i d i G A B I , M I T H U N e B U N E R E A G O R U . Secondo le misure 
r i f e r i t e dal L a m b e r t e da a l t r i osservatori questo an imale potrebbe acquistare la l un 
ghezza complessiva d i m e t r i 3,6 d i cu i 80 c m . spettano al la coda; l 'altezza misurata 
dal la spalla var ia f r a m . 1,5 e m . 1,6. La f e m m i n a si dis t ingue da l maschio soltanto 
nella mole del corpo essendo p i ù piccola e p i ù sot t i le e p rovvedu ta d i corna più corte. 
Secondo Hodgson la colonna vertebrale , o l t re alle ver tebre cervical i , comprenderebbe 
14 vertebre fo rn i t e d i costole, 5 vertebre l o m b a r i , 5 ver tebre sacral i e 18 vertebre 

caudal i . 
« La f ron t e s t raord inar iamente larga del gayal », m i scrive M i i t z e l , « lo distingue 

da t u t t i i suoi a f f i n i e costituisce i l suo carattere p r inc ipa le . Esso ha f o r m e mol to pro
porzionate , s t ru t tu ra robusta m a n o n g ià tozza. I l maschio rappresenta l ' immagine 
della forza un i t a al la bellezza ed ha u n aspetto veramente nob i l e . La testa è corta e 
finisce i n una bocca m o l t o grossa che v i f o r m a per cos ì d i r e u n t ronco d i piramide 

d i cu i la base giace f r a le rad ic i delle corna e g l i angol i del la mascella i n f e r i o r e ; tuttavia 



Gayal 3 0 9 

Gayal (Bos frontalis); femmina. 1 / 2 2 della grandezza naturale. 

questa base n o n è quadra ta p o i c h é i l la to compreso f r a le r a d i c i delle corna è assai 
più lungo degl i a l t r i . I l naso e la bocca sono poco d ive r s i da que l l i del banteng. I l 
dorso del naso è co r t i s s imo e largo ; le sporgenze che sovrastano g l i occhi hanno una 
radice m o l t o p r o f o n d a , sporgono decisamente a l l ' i n f u o r i e si uniscono al la f ron te piana 
che si al larga progress ivamente verso la radice del le corna e f o r m a ne l la par te superiore 
una l inea quasi d i r i t t a . La larghezza del la f r o n t e quasi p iana compresa f r a le r ad ic i 
delle corna è uguale al l 'a l tezza del la f r o n t e stessa dal la radice del naso fino alle ossa 
parietal i e comprende due q u i n t i del la lunghezza totale del la testa. Le corna m o l t o 
grosse hanno f o r m a conica e piegano leggermente a l l ' i n f u o r i e a l l ' i n d i e t r o . Gl i occhi 
sono p iccol i e p iu t tos to a f fonda t i , g l i orecchi d i r i t t i , g r and i e aguzzi . Die t ro i l mento 
si osserva una dopp ia giogaia, p iccola e t r i ango la re , che finisce ai due l a t i della 
mascella i n f e r i o r e . T re o qua t t ro p ro fonde r ip i ega tu re della pelle separano la testa da 
una grossa p ro tube ranza a l lungata che ha l 'aspetto d i una gobba e r i copre tu t to i l 
collo, i l garrese e la m e t à del dorso dando al col lo lo sv i luppo del cosidetto « col lo 
taur ino » che fa suppor re ne l l ' an ima le una fo rza s t r ao rd ina r i a . Le al t re p a r t i del corpo 
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sono m o l t o carnose, i l col lo presenta appena una piccola traccia d i giogaia confusa 
col lo strato d i grasso che la sovrasta; le gambe sono grosse e robuste, m a ben con
fo rmate , la mole degli zoccoli c o r t i e m o l t o i nc l i na t i an te r io rmente corrisponde a 
quella delle gambe; la coda è so t t i le ; l ' e s t r e m i t à del suo fiocco che incominc ia sulle 
calcagna, scende fino alle unghie pos te r io r i . U n pelo cor to , fìtto, l iscio e luc ido ricopre 
un i fo rmemen te t u t t o i l corpo, si a l lunga u n pochino nel la par te i n f e r io re del collo, 
ma si sv i luppa i n un r icco flocco n e l l ' u l t i m o quar to della coda ; sui tars i anter iori 
f o r m a due c iu f fe t t i penzolant i e increspat i . I l mante l lo ha una t in t a fondamentale 
nero-cupa; i pel i della f ron te sono b r u n o - g r i g i o b r u n o - f u l v i , i c iuf fe t t i dei tarsi ante
r i o r i b r u n o - s c u r i , i l mento bianco come l 'angolo della bocca e u n o r lo stretto che 
marg ina i l l abbro super iore . La parte in te rna del l 'orecchio è nuda e d i color carni-
c ino-ross icc io ; l ' i r i d e è b runo- scu ra ; le corna hanno una bel la t i n t a bianco-grigiastra 
e sono nere al la punta ». Secondo i l Jerdon ed i l Sanderson, a questa descrizione biso
gnerebbe ancora aggiungere, che, come i l gaur, anche i l gayal presenta una t inta 
bianca nel la parte in fe r io re delle gambe; esso è pure r a f f igura to i n questo modo dallo 
Sterndale. I l gayal abi ta le r eg ion i montuose che si s tendono ad or iente del Brahma-
put ra fin verso i l B a r m a . 

La v ivac i t à e l ' ag i l i t à del gayal attestano che esso è u n animale p r o p r i o della 
mon tagna ; i n f a t t i questo r u m i n a n t e si a r r ampica con una sicurezza uguale a quella 
del j a k . Vive i n b ranch i , va al pascolo a l m a t t i n o , alla sera, e nelle no t t i serene; 
durante le calde ed o p p r i m e n t i ore del m e z z o d ì si r i t i r a ne i boschi p iù f o l t i dove si 
r iposa a l l ' o m b r a , r u m i n a n d o t r anqu i l l amen te . Ama l 'acqua l i m p i d a , scansa i pantani 
e si tu f fa v o l o n t i e r i nelle chiare acque montane . I na tura l i s t i descrivono la sua indole 
come mansueta e fiduciosa. I l gayal scansa l ' u o m o anche da lontano e non osa mai 
aggred i r lo ; invece si difende coraggiosamente cont ro le fiere e met te i n fuga perfino 
la t ig re e la pantera. È dotato d i sensi squis i t i che lo proteggono da m o l t i pe r i 
c o l i ; la sua leggerezza e la v e l o c i t à del la corsa lo salvano quando fugge i l nemico. 

Gli indigeni addomesticarono i l gayal o m i t h u n fin dai t e m p i p i ù an t i ch i , ne pro
mossero la r ip roduz ione e lo incroc ia rono spesso con al t re razze d i bov ine ; pare che 
dessero pure occasione a i maschi l i b e r i d i accoppiarsi colle vacche domestiche o r d i 
nar ie e cat turavano m o l t i v i t e l l i selvat ici g iovani per a r r i cch i re le l o ro mandre. I 
gayal domest ic i , dice i l Jerdon, sono c o m u n i i n tu t te le reg ion i dello Tscittagong 
d 'onde si spingono verso n o r d e s ' ino l t rano nel l ' a l ta montagna dove incon t r ano i jak 
e pascolano secoloro presso i l l i m i t e delle nev i perpetue. 

I gayal vengono ca t tura t i i n v a r i m o d i . Buchanan H a m i l t o n accerta che g l i i n d i 
geni del paese si impadron i scono d i una grande q u a n t i t à d i gayal e l i al levano pure 
colle a l t re bovine domestiche, m a i n n u m e r o m o l t o m i n o r e . Per ca t turare g l i i n d i 
v i d u i selvat ici essi c i rcondano u n t r a t to della foresta con una pal izzata nel la quale 
lasciano l ibere diverse aper ture a cui appendono dei lacci r obus t i che si avvolgono 
i n t o r n o al col lo dei gayal i qua l i cercano d i penetrare nel r ec in to . Per vero d i re questo 
metodo d i caccia uccide spesso la preda che r i m a n e strangolata facendo s forz i i n f i n i t i 
per l iberars i da l laccio. P e r c i ò m o l t i i nd igen i prefer iscono pra t icare nel la palizzata 
delle aper ture stret t issime che permet tono sol tanto i l passaggio ai v i t e l l i e agli i n d i 
v i d u i non ancora in t ie ramente a d u l t i : si appostano presso le aper ture , poscia, appena 
la preda desiderata si è lasciata cogliere dal la tentazione d i en t rare nel recinto , ne 
ch iudono al l ' i s tante l ' ingresso. 1 K u k i che abi tano le co l l ine d i Tsci t tagong catturano 

i l gayal con u n metodo pieno d'astuzia descri t to a m m i r a b i l m e n t e da l Macrae e r i f e r i to 
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non m e n o bene da l G a r r o d . Essi f o r m a n o con sale, t e r ra e cotone certe pal le grosse 
come la testa d i u n u o m o robus to , q u i n d i , accompagnat i da i gayal domes t ic i s i recano 
alla caccia deg l i i n d i v i d u i se lvat ic i cercando d i a l l e t t a r l i per mezzo del le pal le suddette. 
Appena i gayal domes t i c i s i sono r i u n i t i a i l o r o f r a t e l l i se lva t ic i , i K u k i get tano le 
palle d i sale; g l i i n d i v i d u i se lva t ic i , g u i d a t i ne i l uogh i o p p o r t u n i dai l o r o compagn i 
domestici , n o n t a rdano ad accorgersi che le pal le contengono la l o r o gh io t t one r i a p i ù 
gradita. A l l o r a i n c o m i n c i a n o a leccarle e s i sp ingono sempre p i ù i n n a n z i quanto è p i ù 
grande la resistenza presentata da l la massa delle pal le ben saldata per mezzo de l 
cotone. I K u k i hanno cura d i p rovvedere sempre nuova esca, p e r c i ò i b r anch i d i gayal 
stanno ins ieme per v a r i mes i e g l i i n d i v i d u i se lvat ic i s t r i ngono una v i v a amic iz i a coi 
loro f r a t e l l i . A questo p u n t o g l i u o m i n i , che da p r i n c i p i o si tenevano ad una certa 
distanza per n o n inqu ie t a re i n u t i l m e n t e i gayal se lva t ic i , si avv ic inano a i l o r o b r a n c h i 
sempre p i ù n u m e r o s i ; a poco a poco i gayal se lvat ic i si avvezzano a to l l e ra re la 
presenza d e l l ' u o m o i l quale p u ò accarezzare senza per icolo i l dorso e i l col lo degl i 
ind iv idu i domes t i c i e p rovvedere ai se lvat ic i nuove g h i o t t o n e r i e ; p iù t a rd i i ncominc i a 
a sf iorare col la m a n o anche quest i , accarezzandoli con bel g a r b o ; col l ' andare del 
tempo i gayal selvat ici seguono v o l o n t i e r i i cacciator i i q u a l i u n bel g io rno conducono 
seco al v i l l agg io tu t t a la schiera. La b o n a r i e t à del gayal è cos ì grande che esso soffre 
con ind i f fe renza la p i ù s t re t ta s c h i a v i t ù e s i affeziona per t a l m o d o ai v i l l agg i i n cui 
vive che i K u k i , quando vog l iono t r a spor t a r s i a l t rove , sono cos t re t t i a incendiare le 
loro capanne p e r c h è a l t r i m e n t i la m a n d r a tornerebbe sempre al le ant iche stal le. 

I l la t te del gayal è denso e nu t r i en te , la carne sapor i t i ss ima. I l desider io d i a p p r o 
fittare d i questi p r o d o t t i indusse l ' u o m o ad acc l imare i l gayal nel le r eg ion i de l l ' I nd i a 
che si t r ovano ad occidente del la sua p a t r i a ; pare tu t tav ia che questo prezioso a n i 
male n o n possa soppor ta re i l c l i m a caldo delle p i anure e p rospe r i sol tanto i n m o n 
tagna, i n mezzo alle foreste . Dopo una grav idanza d i 8-9 mesi la f e m m i n a partor isce 
un solo v i t e l l o che a l la t ta da 8 a 9 m e s i : pare che le gravidanze si succedano sol tanto 
ogni due a n n i . I l gayal si accoppia fac i lmente con a l t re specie d i b o v i n e ; g l i i b r i d i 
nati da quest i i n c r o c i a m e n l i si accoppiano a l o r o vo l t a con o t t i m i r i su l t a t i colle specie 
af f in i . Secondo i l Je rdon i l nome d i Bos Sylethanus non dovrebbe spettare ad u n 
gayal d i razza pu ra , m a p iu t tos to ad u n i b r i d o de l gayal e de l lo z e b ù . 

II GAUR O BUE DELLE GIUNGLE (Bos [Bibos] GAURUS, Gavaeus gaurus, Bos o 
Bibos cavifrons, Bibos subhemalachus) nel le Ind ie prende pure i n o m i d i G A O R , 

B U N B O D A , B U N P A R R A , P E R A M A U , G A V I Y A , K A R K O N A e K A T U Y E N I ; g l i ab i t an t i del B e n 
gala lo ch iamano sempl icemente G A Y A L , q u e l l i del B a r m a P E I O U N G , i Malesi S A L A N -

D A N G e i cacciator i ingles i B I S O N T E I N D I A N O . Secondo Hodgson i l G A U R rappresenterebbe 
un sottogenere d i s t i n to (Bibos): ad ogn i m o d o è certo che esso è m o l t o aff ine al gayal 
dal quale p e r ò si d i s t ingue per v a r i ca ra t t e r i esterni e i n t e r n i e par t i co la rmente pel 
diverso n u m e r o delle costole. 

La descrizione de l T r a i l i è abbastanza lunga , m a n o n t r o p p o chiara . Sir Wal te r 
El l io t , i l quale descrisse u n gaur ucciso i n una delle sue caccie, accerta che questo a n i 
male si d is t ingue i n m o d o essenziale da l bue i nd i ano comune e si avvic ina piut tos to 
a l l 'u ro o b isonte d 'Europa e al b isonte amer icano d i cu i i cacciatori inglesi sogliono 
dargl i i l nome . P e r c i ò esso si deve forse considerare come una f o r m a in te rmed ia e per 
così d i r e u n anel lo d i congiunzione f r a i l g r u p p o dei b i son t i e quel lo delle bovine , men t r e 
d 'al tra par te a l t r i r i conoscono ne l gaur u n an ima le m o l t o aff ine al bue pre i s to r ico 
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o bisonte d 'Europa . La testa è p i ù corta d i quella del bue comune, quadrata secondo 
l'espressione d i E l l i o t , la f r o n t e è la rghiss ima, i l p r o f i l o arcuato, i l muso espanso, 
m a p i ù piccolo d i quel lo de l bufa lo e de l bue domestico, g l i occhi e g l i orecchi più 
p icco l i d i que l l i del bufa lo , i l col lo cor to , grosso e compresso, i l corpo robusto, i l 
torace largo, le spalle alte come quelle d i quasi tu t te le bovine , la par te posteriore del 
corpo m o l t o p i ù stretta e p i ù bassa del la parte anter iore , a lquanto inc l ina ta a partire 
dal la gobba o protuberanza dorsale, la coda breviss ima ; le gambe sono m o l t o svi lup
pate, le due an te r io r i assai p i ù basse delle pos te r io r i , tu t te e quat t ro si distinguono 
per la lo ro robustezza veramente s t r ao rd ina r i a . Le corna, m o l t o grosse alla radice e 
aguzze al la punta , sono inseri te ai l a t i dell 'osso f ron ta l e e s ' incurvano a l l ' ind ie t ro e 
a l l ' i n s ù . La pelle, a lquanto ispessita nel la par te superiore del co l lo , sulle spalle e sulle 
coscie, è coperta d i pel i c o r t i , fitti e u n po ' un tuos i che si a l lungano leggermente 
nella par te in fe r io re del col lo e sul pet to, men t r e i n mezzo alle corna fo rmano un 
c iuffo increspato. I l mante l lo ha una t i n t a p redominan te b runo-cupa che si rischiara 
a lquanto nel la parte in fe r io re del corpo dove acquista u n bel color gia l lo d i ocra; 
sulle gambe i l pelo è bianco-sudicio , sul la f ron te b r u n o - g r i g i o - c h i a r o e nella regione 
degli occhi ne ro-gr ig io ; le gambe a n t e r i o r i sono rossiccie ai l a t i e posteriormente. 
L ' i r i d e è azzurro-chiara . Secondo le misure r i f e r i t e da E l l i o t la lunghezza totale d i un 
maschio adulto giungerebbe spesso a m . 3 ,8 ; la coda è lunga 83 cm. , l 'altezza misu
rata dal la spalla è d i m . 1,86, l 'altezza della ragione sacrale dal lo zoccolo fino al 
punto d ' inserzione della coda mi su ra m . 1,7. I t o r i p i ù robus t i uccisi da l Sanderson 
misu ra t i dal la spalla n o n superavano m a i l 'altezza d i m . 1,83. Le corna poderose 
misurate da una punta a l l ' a l t r a sulla curva tu ra e sul la f r o n t e n o n oltrepassano la 
lunghezza totale d i 188 c m . , men t r e le lo ro punte erano appena separate da una 
distanza d i 48 c m . e la distanza compresa f r a la radice e la pun ta d i u n corno, misu
ra ta i n l inea ret ta , era d i 83 c m . Queste mi su re d imos t rano che le corna dei maschi 
debbono essere m o l t o arcuate, come del resto lo d imos t r ano le bel le teste fotografate 
dal K i n l o c h ; le corna d i u n maschio giovane r i cordano per f ino quel le assai sviluppate 
d i u n giovane bisonte amer icano. Nei maschi m o l t o vecchi le corna si scorciano 
a lquanto p e r c h è col t empo le l o r o punte si logorano e t a lvo l t a si r o m p o n o . La fem
m i n a si dist ingue da l maschio per la testa piccola e graziosa, pe l col lo p i ù sottile, per 
la mancanza della gobba dorsale, per le corna p i ù piccole, p i ù v ic ine a l la radice e 
colle punte r i v o l t e n o n g ià l 'una verso l ' a l t r a , m a leggiermente incurva te al l ' indietro 
e finalmente pel colore bianco delle gambe. Del resto le va r i e descr iz ioni del gaur 
d imos t rano che esso ha u n colore m o l t o va r i ab i l e . I l carat tere p i ù impor t an t e del 
c ranio consiste nel lo spessore s t r ao rd ina r io delle ossa, le q u a l i , dice Hodgson, per 
questo r iguardo superano del t r i p l o quel le del bue domest ico ; la co lonna vertebrale 
si compone d i 13 vertebre fo rn i t e d i costole, d i 6 ver tebre l o m b a r i , d i 5 vertebre 
sacral i e d i 19 ver tebre caudal i . 

Siccome i l gaur o bue delle giungle è assai p i ù d i f fuso de l gayal ed è oggetto di 
una caccia p i ù a t t iva ne r i su l ta che la sua v i t a è meg l io conosciuta dai v iaggia tor i e 
da i na tu ra l i s t i : E l l i o t , Fisher , Jerdon, Rice, Rogers, T h o m p s o n , T r a i l i , F o r s y t h , K i n 
loch , Sanderson, Sterndale ed a l t r i m o l t i r i f e r i scono una q u a n t i t à d i ragguagl i r i su l 
t an t i da esatte osservazioni . Come g i à abb iamo det to , l 'area d i d i f fus ione del gaur è 
m o l t o estesa. Esso abi ta le m o r t a g n e e le co l l ine p i ù er te , p u r c h é v i abbondino i 
bosch i ; d a l l ' e s t r e m i t à mer id iona l e d e l l ' I n d i a lo s i i n c o n t r a fino a l l ' I m a l a j a ; verso 
or iente a t t raversa l 'Assam e lo Tsc i t tagong; lo Sterndale accerta che s ' ino l t r a pure nel 
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Gaur (Bos gaurus). V21 della grandezza naturale. 

Barma ed abi ta la Penisola Malese. Jerdon crede che ne i t e m p i andat i abitasse pure 
l ' isola d i Ceylan d 'onde f u es t i rpato nei p r i m i decenni del cor ren te secolo ; tu t t av ia 
questa asserzione ha bisogno d i essere confe rmata da qualche p r o v a soddisfacente. I l 
Sanderson, i l quale i n s i d i ò parecchie vo l te i l gaur nel le bassure che si estendono sulla 
costa del mare , si crede autor izzato ad a f f e rmare che i l suo soggiorno pred i le t to è 
costituito da una zona compresa f r a l 'al tezza d i 600 e 1700 m . sul l i v e l l o del mare . 
I l bue delle g iungle si nasconde a preferenza nel le macchie i m p e n e t r a b i l i delle foreste 
nei boschet t i d i fe lc i e d i b a m b ù e neg l i erbosi boschi d 'a l to f u s t o ; sceglie quasi 
sempre le gole p ro fonde , i r r i g a t e da rusce l l i p e r enn i e si t ra t t i ene v o l o n t i e r i sui pendi i 
scoscesi, sparsi d i roccie f r a n t u m a t e e sulle vet te quasi inaccessibi l i . Qualchevolta 
scende i n p i a n u r a quando v i è a l le t ta to da l l ' abbondanza d i erbe succose. La sua a t t i 
tudine a pe rcor re re i sen t ie r i p i ù d i f f i c i l i e per ico los i è nota a t u t t i . Secondo i l San
derson i grossi e pesant i gaur scenderebbero col la leggerezza dei cerv i g l i e r t i dec l iv i 
dei m o n t i : d iscendono spesso i n una gola p r o f o n d a t ro t t ando o galoppando ve lo 

cemente. 
Nelle r e g i o n i se t t en t r iona l i del la sua area d i d i f fus ione , dice i l K i n l o c h , i l gaur v ive 

in schiere composte d i 4 , 5 e t a lo ra p e r f i n o 3 0 i n d i v i d u i ; nelle r eg ion i m e r i d i o n a l i , 
r iferisce i l Sanderson, le sue schiere n o n comprendono meno d i 12 e n o n p iù d i 3 0 o 
40 i n d i v i d u i . T u t t a v i a , accerta i l Fisher , quando l 'e rba delle col l ine s i dissecca pel 
caldo o è b ruc ia ta dal fuoco , le singole schiere si r iun iscono i n b ranch i p i ù n u m e r o s i 
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che at traversano le boscaglie t u t t o r a verdeggiant i e to rnano a separarsi per v ivere nel 
modo consueto quando le p r i m e pioggie hanno fat to ricrescere l 'erba sui co l l i e sui 
m o n t i . F i n c h é dura i l ca t t ivo t empo i gaur cercano d i met te rs i a l r i p a r o nelle vallate 
onde sfuggire al le in temper ie e scansano pure colla fuga le pun tu re dei ta fan i e delle 
zanzare. Non d i rado si f e rmano per qualche tempo nelle r eg ion i i n cui i l suolo è 
impregna to d i soda e leccano avidamente la t e r ra per sos t i tu i re i l sale d i cu i hanno 
bisogno, che manca nel l o ro o rgan i smo. I l capo della schiera è sempre u n vecchio 
maschio i l quale to l lera soltanto la presenza d i poch i t o r i p i ù g iovan i ancora troppo 
deboli per r i v o l t a r s i a l la sua a u t o r i t à . A d ogn i modo le lo t te non si fanno aspettare 
p e r c h è invecchiando i l to ro perde i n g r an parte la forza e l ' ag i l i t à dei m o v i m e n t i , 
ment re i g iovan i acquistano una grande robustezza e al la lunga finiscono per cac
ciar lo dal branco. « A l l o r a ». dice i l Sanderson, « i l poveret to incominc ia una vi ta al 
tu t to isolata ed è ben ra ro che riesca ad i n t r o d u r s i i n u n a l t ro branco a l cui capo toccò 
una sorte peggiore della sua. Tu t t av ia non m i accadde ma i di vedere i t o r i p iù vecchi 
incorpora t i ai numeros i b ranch i dei l o ro compagni ». Lo stesso autore r i fer isce che i 
gaur e g l i e lefant i hanno presso a poco g l i stessi b isogni e le medesime ab i tud in i e 
spesso si vedono pascolare t r anqu i l l amen te ins ieme. 

Come le a l t re bovine selvatiche, i l bue delle g iungle v i v e r i t i r a t o e nascosto, fug 
gendo quasi con angoscia la v ic inanza de l l ' uomo . « Osservai », dice i l Thompson, 
« u n n u m e r o assai considerevole d i questi t o r i selvat ici , senza t rovarne neanche uno 
che manifestasse i l desiderio d i misu ra r s i con me ». I n generale i l gaur pascola 
sol tanto d i not te e a preferenza ne i luogh i i n cui spunta l 'erbet ta p i ù tenera che costi
tuisce i l suo cibo predi le t to un i tamente ai ramoscel l i del b a m b ù . Quando vive i n v i c i 
nanza del suolo co l t iva to , invade spesso i c amp i devastandol i e riesce assai dif
ficile scacciamelo. Poco p r i m a del l ' a lba fa r i t o r n o da l pascolo e si nasconde in 
mezzo a l l ' e rba alta o nei boschetti d i b a m b ù dove si r iposa e sonnecchia r u m i 
nando. I l Sanderson accerta che nelle r eg ion i m e r i d i o n a l i de l l ' Ind ia , diversamente 
dagl i a l t r i a n i m a l i che abi tano le foreste, i l gaur non penetra m a i nel le piantagioni e 
nei campi co l t i va t i . « I b i sont i i n d i a n i », cont inua i l Sanderson « pascolano fin verso 
le nove de l m a t t i n o , p i ù a lungo se piove o se i l cielo è coperto ; t e rmina to i l pasto si 
r iposano fin dopo i l mezzogiorno nei boschett i d i b a m b ù o d i a l t re piante, poscia 
tornano a met te rs i i n m o t o per pascolare un ' a l t r a vo l ta o per recarsi a l consueto abbe
vera to io . Durante la not te hanno pure l ' ab i tud ine d i r iposars i per qualche ora 
coricandosi sul te r reno » . 

L a voce del gaur, dice i l Sanderson, si manifes ta con t r e suoni d i s t i n t i , assai diversi 
f r a l o r o . « I l p r i m o non r i co rda per nu l la le voc i emesse dal le bov ine , m a si avvicina 
piut tos to ad u n g r ido par t icolare dell 'elefante. I b u o i delle g iungle lo emet tono per 
r i ch iamars i a v i c è n d a anche a distanze considerevol i p o i c h é quando le circostanze 
sono f a v o r e v o l i lo s ' intende anche al la distanza d i u n m i g l i o inglese. Questo r ichiamo 
rassomigl ia ad u n la t ra to p ro fondo e penetrante . I l secondo g r i d o corr i sponde alla 
s i l laba « m u », è p iu t tos to sommesso ed esprime l ' i nqu ie tud ine o la c u r i o s i t à del l 'ani 
male . L o intesi emettere alle vol te da qua t t ro o c inque f e m m i n e che ci guardavano 
scivolare i n mezzo al l 'erba alta p i ù d i u n m e t r o : siccome c a m m i n a v a m o a quattro 
gambe le povere bestie c i scambiavano per a l t re t tante t i g r i ; i n f a t t i r imase ro i m m o b i l i 
per c i rca mezz 'ora a l l o ro posto d i osservazione, al la distanza d i c i rca cinquanta 
passi da n o i ; finalmente, approf i t t ando de l m o m e n t o o p p o r t u n o , uccisi con una fucilata 

i l t o ro che le accompagnava. I l terzo g r ido del gaur è una specie d i s ib i lo abbastanza 
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for te che l ' a n i m a l e fa u d i r e quando si met te i n salvo col la fuga . Del resto una vo l t a 

m i accadde d i sent i re u n bue del le g iung le i l quale m u g g i v a come u n t o r o d o m e 
stico per cacciare g l i a l an i che lo avevano aggredi to » . I l Sanderson r i fe r i sce i n o l t r e 
che i gaur vanno soggett i a l le m a l a t t i e d i cu i s o f f r o n o le bov ine domest iche d e l l ' I n d i a ; 
essi vengono i n f e t t a t i f ac i lmen te quando a t t raversano le g iungle i n cu i hanno pasco
lato i b u o i e le vacche domest iche in fe t t e . Ne l 1867 i gaur s t a b i l i t i nel la par te o r ien ta le 
del Maisur f u r o n o c o l p i t i da una epizoozia che ne uccise a l l ' i n c i r ca i due t e r z i . Nel 
1869 i l Sanderson t r o v ò ancora ne l l ' ape r ta campagna g l i avanz i delle povere v i t t i m e . 
La stessa in fez ione r i c o m p a r v e ne l paese a l p r i n c i p i o d i ap r i l e del 1877 . 

Duran te i l p e r i o d o degl i a m o r i i masch i p i ù vecchi comba t tono accani tamente f r a 
loro , cacciano i t o r e l l i p i ù g i o v a n i dal le schiere finché a l o r o vo l t a n o n vengano cac
ciati da quest i che l i aggrediscono r i u n e n d o tu t te le l o r o forze . Secondo i l F isher la 
gravidanza de l gaur avrebbe presso a poco la stessa dura ta d i quel la de l bue d o m e 
stico. I v i t e l l i nascono dopo la stagione del le p ioggie , c ioè f r a i l mese d i l ug l i o e i l 
mese d i o t tobre , secondo le l o c a l i t à . Par lando d e l l ' I n d i a m e r i d i o n a l e i l Sanderson r i f e 
risce che i p a r t i si c o m p i o n o quasi t u t t i i n se t tembre , sebbene qua lchevol ta i v i t e l l i 
nascano pu re i n ap r i l e o i n maggio . I v i t e l l i n i neonat i rassomigl iano in m o d o s t raor 
dinar io a i v i t e l l i domes t i c i , hanno una t i n t a generale b runo- ross icc ia ; la f r o n t e e le 
gambe sono d i co lor g r i g i o - p l u m b e o , m a p i ù t a r d i d iven tano bianche. Quando è p r o s 
sima a p a r t o r i r e la f e m m i n a si separa da l b ranco , e ne r i m a n e lontana per 3 o 
A g io rn i finché i l v i t e l l o n o n sia g i à abbastanza robus to per seguire la schiera. 

I v i t e l l i pres i g iovan i si addomest icano fac i lmente come le a l t re specie d i bov ine 
selvatiche p r o p r i e de l l 'As ia mer id iona l e , m a soccombono m o l t o spesso i n seguito alla 
s c h i a v i t ù ; i l F isher si a f f a t i c ò i nvano per a l levare uno dei m o l t i i n d i v i d u i g iovan i che 
aveva ca t tura to . T u t t i i v i t e l l i da l u i accudi t i m o r i r o n o p i ù o meno presto i n pochi 
g iorn i i n seguito ad una ma la t t i a speciale che dec imava pure le schiere dei l o r o c o m 
pagni se lvat ic i . I suoi gaur p r i g i o n i e r i n o n d ivennero m a i i n t i e r amen te domest ic i e 
non f u possibi le i n d u r r e le vacche domest iche ad a l l a t t a r l i ; invece E l l i o t o s s e r v ò per 
mol to t empo u n v i t e l l i n o i l quale era stato preso appena nato e si era addomesticato 
per modo da leccare la m a n o de l suo guard iano ; i l b r icconcel lo si t ras tu l lava nel 
modo p iù gent i le coi v i t e l l i dei b u f a l i . I ragguagl i r i f e r i t i dal Fisher sono in t i e ramente 
confermat i dag l i osserva tor i p i ù r e c e n t i ; i v i t e l l i de i gaur soppor tano abbastanza 
bene la s c h i a v i t ù per u n anno, m a p i ù t a r d i m u o i o n o , non sol tanto per ma la t t i a , ma 
p e r c h è non possono prosperare i n s c h i a v i t ù , come asserisce i l Sanderson. L o stesso 
naturalista, i l quale n o n considera i l gayal ed i l gaur come due specie d is t in te , aggiunge 
che i gayal domes t ic i da l u i osservati ne l lo Tsci t tagong con t inuavano a v ive re nelle 
giungle a l lo stato semi-se lvaggio . Facevano r i t o r n o al v i l l agg io sol tanto alla sera per 
ricevere u n po ' d i sale, e c iò cos t i tu iva l ' un i co legame che l i unisse ai l o r o pad ron i . 
Quasi tu t te le f e m m i n e erano m u n t e rego la rmente , ma , appena spuntava l 'a lba, la 
schiera dei gayal r i t o r n a v a ogn i m a t t i n a ne l la foresta. 11 bue delle g iungle , dice i l 
Sanderson, po t rebbe d iven ta re anch'esso u n an ima le semi-domest ico i n tu t ta la parte 
meridionale d e l l ' I n d i a se g l i i n d i g e n i si adoperassero per ot tenere questo scopo come 
già fecero q u e l l i che ab i tano le reg ion i collocate a or iente del B rahmapu t r a . F i n o r a 
nessuno r iu sc i a t r a spor ta re ed acc l imare f u o r i del la sua pa t r i a u n gaur giovane o 

adulto. 
Per uccidere i l gaur i cacciator i adoperano cer t i a rch ibug i speciali m o l t o pesanti 

di cui si se rvono pu re ne l la caccia del la selvaggina maggiore . In generale pra t icano 
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l a cosidetta caccia al l 'agguato e aspettano i l passaggio della preda per ucciderla con 
una buona fuc i la ta . I cacciatori p i ù espert i non ins idiano le schiere cost i tui te , ma sol
tanto i maschi p i ù vecchi che menano v i t a isolata i qua l i , un i tamente al l 'elefante, sono 
considerat i come la preda p i ù pericolosa d i cu i possa i m p a d r o n i r s i u n cacciatore. I 
per icol i d i questa caccia vennero a lquanto esagerati, quantunque t u t t i i cacciatori siano 
concordi nell 'asserire che u n to ro f e r i to o incalzato p u ò essere m o l t o pericoloso pel 
suo avversario. I l Forsy th scrive quanto segue : « G l i s c r i t t o r i che cercano di eccitare 
con qualunque mezzo l 'a t tenzione e l ' interesse del le t tore esagerando le descrizioni 
dei lo ro v iaggi , debbono a l lon tanars i per forza dalla v e r i t à e p e r c i ò r i fer iscono una 
q u a n t i t à d i ragguagl i veramente spaventosi i n t o r n o alla col lera i ndomab i l e del gaur. 
Per conto m i o debbo d i re che questi a n i m a l i m i parvero sempre m o l l o mansueti e 
non m i aggredirono m a i sebbene m i trovassi spesso i n l o r o presenza i n certe condi
z ion i i n cui qualunque a l t ro an imale u n po ' a rd i to avrebbe cercato d i impegnare una 
lo t ta . Da quanto intesi d i re due soli casi si sarebbero p o t u t i considerare come vere 
aggressioni p roven ien t i del resto da due gaur insegui t i accanitamente, anzi f e r i t i dal 
cacciatore Del resto, i cacciator i , forse un po ' t roppo eccitati dalle emozioni della 
caccia, d à n n o spesso a l la fuga della l o ro preda i l s ignif icato d i una vera aggressione. 
G l i spaventosi ragguagl i r i f e r i t i i n t o r n o al gaur d ipendono forse dal suo aspetto, poiché 
u n maschio i r r i t a t o fa veramente u n effetto t e r r i b i l e ; cos ì si possono spiegare le nar
raz ion i favolose degli ab i tan t i delle foreste i qua l i raccontano i fast i del gaur, ma 
non sanno d i m o s t r a r l i i n nessun m o d o e d 'a l t ronde sono cost re t t i a sviare g l i Europei 
da questa caccia per m o t i v i r e l ig ios i . A d ogn i m o d o n o n si p u ò negare che un toro 
fe r i to o perseguitato con qualche accanimento n o n aggredisca e t a lvo l ta non possa 
anche uccidere i l suo avversar io ». Sterndale e Sanderson vanno in t ie ramente d'ac
cordo col Forsy th . Tu t t av ia i l Sanderson crede che u n vecchio to ro so l i ta r io impaur i to 
possa essere m o l t o pericoloso per l ' u o m o che l ' ha spaventato come accade talora agli 
ind igen i che vanno i n cerca d i mie le o d i r ad i c i nel le macchie p i ù fitte della foresta e 
d is turbano senza vo le r lo i t o r i che sonnecchiano r u m i n a n d o . « I n questi casi i l gaur 
p u ò credere che i l f ruscio delle f r onde sia p rodo t to da u n an imale p i u t t o s t o c h è da un 
u o m o , m a quando po i se lo vede d inanz i a l l ' i m p r o v v i s o , balza i n p ied i e i n u n attimo 
con una v e l o c i t à d i cu i nessuno lo crederebbe capace, g l i va i ncon t ro colle corna e 
spesso fuggendo a l l ' impazzata lo getta a te r ra cacciandolo f u o r i della strada ». 

La carne del gaur, dice i l Thompson , è assai p i ù tenera e sapor i ta d i quella del 
bue domestico ; i l Sanderson la t r o v a u n po ' t ig l iosa, m a sapor i ta . 

Il BANTENG dei Malesi (Bos BANTENG, Bos sondaicus) è il più bello di tutti i buoi 
selvat ici conosciut i ai nos t r i g i o r n i . Bispet to all 'eleganza delle f o r m e esso p u ò compe
tere colle a n t i l o p i e si dis t ingue pure per la leggiadriss ima t i n t a del man te l lo . La testa 
é piccola, m a larga, sporgente lungo la cresta dell 'osso f r o n t a l e ; la faccia si assottiglia 
fino a l muso, m a s'ingrossa leggermente d inanz i a l medes imo pel vo lume delle labbra 
a lquanto r i g o n f i e ; i l muso è grosso, a rcuato ; lo spazio compreso f r a le n a r i c i occupa 
tu t to i l l abb ro superiore ed è solcato ne l mezzo da una in fossa tu ra ; l 'occhio d i color 
b runo-scuro è grande ed espressivo, l 'orecchio grande , d i f o r m a ovale, leggermente 
arcuato lungo i l marg ine in t e rno e incavato sul m a r g i n e es terno; i l col lo corto si 
assottiglia r ap idamente d ie t ro la testa, p o i t o r n a ad ingrossars i a lquanto ; i l corpo è 
robus to , m a non g i à tozzo, i l garrese poco sollevato descrive una cu rva che rappre
senta una gobba a l lungata e poco d i s t in ta , i l dorso è d i r i t t o , la par te posteriore del 
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corpo leggermente a r ro tonda ta , i l m e n t o o rna to d i una piccola giogaia penzolante; la 
parte i n f e r i o r e de l col lo presenta una grossa giogaia penzolante, la coda ha una l u n 
ghezza med ia e si assot t igl ia u n poco verso la p u n t a ; le gambe sono cor te , m a d i 
fo rme elegant i , g l i zoccol i r o t o n d i e s o t t i l i . Le corna sono grosse al la base, presentano 
sporgenze i r r e g o l a r i , m a d iventano al t u t to liscie ne i due u l t i m i t e rz i del la lo ro l u n 
ghezza, si appia t t i scono leggermente ne l la par te i n f e r i o r e , m a i n complesso sono p i u t 
tosto tondeggian t i e abbastanza aguzze al la p u n t a ; da p r i n c i p i o piegano a l l ' i n f u o r i e 
a l l ' i nd ie t ro descr ivendo sempl icemente un arco, p o i s ' innalzano e si d i r igono al lo 
innanzi , vo lgendo p e r ò sempre la pun ta i n al to e a l l ' i n d i e t r o e acquistano spesso la 
lunghezza d i 4 0 - 5 0 c m . I l pelame l i sc io ed u n i f o r m e è d i color b runo-g r ig io - scu ro , 
con r i f less i rossicci ne l la par te poster iore del corpo ; l 'angolo super iore della narice 
presenta una macchia pa r t i co la re b r u n o - f u l v a ed è pu re b r u n o - f u l v a una striscia che 
adorna i l l abb ro supe r io r e ; q u e s t ' u l t i m o è bianco nel la par te coperta d i pel i e b i anch i 
sono pure i l l abb ro i n f e r i o r e , una p iccol iss ima macchia che si osserva nel la par te 
in fe r io re de l la mascel la i n f e r i o r e , u n largo specchio che si p u ò considerare come 

i l carat tere p i ù spiccato de l l ' an ima le , la parte i n f e r i o r e delle gambe, i pe l i che 
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r i coprono i l marg ine poster iore e superiore del l 'orecchio ; le punte degl i orecchi coperte 
d i pe l i co r t i sono d i color carn ic ino ; l 'orecchio è nero a l la base e ne l terzo inferiore 
della sua lunghezza. La f e m m i n a , assai p i ù sott i le ed elegante del maschio, anz iché 
b runo-nera è bruno-ross iccia , chiara, o l t re al lo specchio bianco, spicca su questo fondo 
chiaro una str iscia dorsale scura che i ncominc i a sul garrese e si p ro lunga fino alla 
radice della coda; i l v i t e l lo rassomigl ia alla madre . La lunghezza totale del corpo è 
d i m . 2,9, m a 85 c m . spettano al la coda ; l 'altezza misura ta dal la spalla è d i m . 1,5. 
Lo scheletro del banteng contiene 13 paia d i costole, 6 ver tebre l o m b a r i , 4 vertebre 
sacrali e 18 ver tebre cauda l i . 

Secondo Salomone Mul le r l 'area d i d i f fus ione nel banteng comprenderebbe le isole 
d i Giava e d i Borneo e la parte or ientale del l ' i sola d i Sumatra ; i l B l y t h e lo Sterndale 
accertano che esso abi ta pure i l cont inente e sopratut to la Penisola Malese, i l Tenas-
se r im, i l P e g ù e p robab i lmente anche i l Barma . Y u n g h u h n e Hasskarl r i fer iscono che 
i l soggiorno del banteng è l i m i t a t o alle foreste montuose comprese f r a l 'altezza d i 600 
e d i 2000 m . sul l ive l lo del m a r e ; invece i l Mul le r dice esplici tamente d i averlo pure 
incont ra to nelle boscaglie che si estendono lungo la costa del mare . « I l banteng si 
stabilisce a preferenza nel le pa r t i u m i d e o paludose delle foreste e sopratut to nei luoghi 
mo l to i r r i g a t i , p e r c i ò le vallate piane, percorse da fiumi da l corso lento costituiscono 
sempre i l suo soggiorno predi le t to » . Esso è comune i n tu t t a l ' i sola d i Giava, tanto 
nelle montagne della parte or ientale quanto i n quelle che fiancheggiano lo stretto della 
Sonda; pare che ab i t i tu t te le a l t re boscaglie del l ' i sola , m a è g i à scomparso dalle 
reg ioni col t ivate che si estendono ai p ied i dei m o n t i suddet t i . Le alte foreste del 
Governo d i Preang costituiscono una delle r eg ion i predi le t te da questo animale che 
abbonda p r inc ipa lmente nella zona compresa f r a l 'altezza d i 1200 e 2000 m . sul livello 
del mare , a sud de l l ' a l t ip iano d i Bandon. « L a s s ù », dice Y u n g h u h n , « è facile imbat
tersi i n u n branco d i t o r i o d i r i noce ron t i che pascolano t r anqu i l l amen te sulle r ive di 
una palude, oppure bevono con evidente v o l u t t à l 'acqua d i una sorgente salata o giac
ciono in una pozzanghera d i m e l m a nel l 'a t teggiamento dei b u f a l i domest ic i . I l r ino
ceronte, col la sua pelle grossolana e rugosa appare tozzo, b r u t t o e ta lora anche 
spaventoso; invece i l to ro p i ù svelto ed elegante rappresenta l ' i m m a g i n e della bellezza 
selvaggia ment re balza i n p ied i e fugge al l ' i s tante ne l cuore della foresta appena 
avverte la presenza de l l ' uomo che lo d i s tu rba ne l l ' o ra beata del r iposo . Esso lascia i l 
suo sterco i n t u t t i i sent ier i della foresta dove le sue o r m e si vedono dappertutto, 
men t re invece è d i f f i c i l e scorgere l ' an imale p e r c h è al p i ù l ieve f rusc io degl i alberi si 
nasconde negl i angol i p i ù r e m o t i delle boscaglie ». Da quanto pare i l banteng si reca 
al pascolo durante la not te e solo qualche ra r i ss ima vo l t a d i g i o r n o . « Tut te le not t i », 
osserva i l Mul le r , « lo u d i v a m o a poca distanza da l nos t ro accampamento, sebbene 
questo si trovasse ne i boschi mon tuos i poco ab i ta t i dagl i i n d i v i d u i del la sua specie ». 

L o stesso autore r i fer isce che i l banteng v ive i n b ranch i poco numeros i composti 
d i 4 -6 f e m m i n e guidate da u n maschio. I t o r i p i ù vecchi i n f e r o c i t i d a l l ' e t à vengono 
cacciati da i g iovan i e a l lo ra menano una v i t a so l i ta r ia che cont inua ad i n a s p r i r l i mag
g io rmente . L 'e rba tenera e succosa che r icopre i l suolo della foresta, i fiori, le foglie 
e i ge rmog l i degl i a lber i e dei cespugli cost i tuiscono i l cibo del banteng i l quale mani
festa una predi lezione speciale per le gemme delle Bambusen e de l l ' e rba Allangallang. 

La caccia del banteng è d i f f i c i l e e pericolosa p e r c h è questo bue selvatico è feroce, 
selvaggio e prudente per na tura . Per vero d i re , i n generale appena avver te la presenza 

de l l ' uom o fugge a p rec ip iz io , m a quando è incalzato o f e r i t o n o n teme i l cacciatore. 
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lo aggredisce sovente e mos t r a d i saper adoperare beniss imo le aguzze corna d i cu i 
lo ha f o r n i t o la na tu ra . Le f e m m i n e che a l la t tano i l o r o v i t e l l i n i non sono meno 
pericolose de i masch i . I l ban teng viene ucciso co l l ' a r ch ibug io oppure con u n grosso e 
pesante co l t e l lo adoperato da i caccia tor i giavanesi , i q u a l i p ra t icano la caccia a caval lo 
in mezzo a l l ' e rba a l t i s s ima delle g iung le , m a i n quest i casi si espongono sempre a 
gravi p e r i c o l i e ucc idono sol tanto le f e m m i n e e i t o r e l l i p i ù g iovan i ; anche i lacci e 
le t rappole nascoste da frasche o da fog l ie sono la rgamente adoperat i nel la caccia del 
banteng. H . 0 . Forbes t r o v ò che la caccia a l l 'agguato presentava delle d i f f ico l tà s t ra 
o r d i n a r i e : una vo l t a sola r iusc i ad uccidere u n v i t e l l o dopo d i avere ins id ia to paz ien
temente e a lungo una schiera d i banteng che pascolavano a poca distanza. La carne 
degli i n d i v i d u i g i o v a n i o adolescenti è tenera e sapor i ta , per cu i piace anche agl i 
Europe i ; invece quel la dei t o r i p i ù vecchi è t ig l iosa e dura ed ha u n sapore d i musch io 
mol to r i p u g n a n t e ; t u t t a v i a i p o v e r i i n d i g e n i se ne cibano regolarmente . 

I banteng a d u l t i n o n si possono addomes t ica re ; invece i v i t e l l i pres i g i o v a n i 
diventano a n i m a l i domest ic i nel vero senso del la paro la , p o i c h é i l banteng ha u n ' i n d o l e 
assai p i ù mansueta d i quel la d i tu t t e le a l t re bov ine selvatiche conosciute. Questi 
v i te l l i addomes t ica t i pascolano e si accoppiano colle bov ine domestiche, o r i g i n a n d o 
degli i b r i d i ben c o n f o r m a t i ; i n f a t t i ne l l ' i so la d i Giava è i n v igore l 'usanza d i mandare 
le vacche domest iche nel le foreste a c c i o c c h é vengano fecondate dai maschi del banteng 
che menano v i t a l i b e r a i n quel le deserte s o l i t u d i n i . 

I n quest i u l t i m i t e m p i a r r i v a r o n o i n Europa diverse coppie d i banteng, d i c u i 
oggidì possiamo a m m i r a r e i d iscendent i i n v a r i G i a r d i n i zoo log ic i , p o i c h é questi 
an imal i si r i p r o d u c o n o f ac i lmen te anche i n s c h i a v i t ù . La lo ro indo le mansueta l i 
rende assai p i ù g r a d i t i del le specie a f f i n i ed è i n accordo col la l o ro grande bellezza 
fisica che r i c h i a m a l ' a t tenz ione degl i a g r i c o l t o r i e degl i a l l eva to r i d i mandre . Quando 
giungono alla seconda o al la terza generazione, i banteng si compor t ano a l l ' i n c i r ca 
come le b o v i n e domest iche , si assoggettano vo lon t a r i amen te al d o m i n i o d e l l ' u o m o , 
imparano a conoscere i l l o ro guard iano e g l i si af fezionano v ivamente , si avvezzane 
a tol lerare la v is ta dei c o l o r i v ivac i che presentano g l i a b i t i dei l o ro v i s i t a t o r i , si a v v i 
cinano con p iena fiducia ag l i estranei e gradiscono le gh io t tone r i e che vengono l o r o 
offerte senza mani fes ta re i n nessun m o d o la l o r o o r ig ine selvatica t u t t o r a recente. 
Soltanto i l contegno del maschio r i co rda d i t r a t to i n t r a t to que l lo dei b u o i se lva t ic i , 
po iché sovente esso si mos t r a luna t ico e r i t r o s o , non d i r ado va i n col lera e minacc ia 
i l suo guard iano , m a ad o g n i m o d o n o n è p i ù ca t t ivo d i u n t o r o domest ico comune 
ed è cer tamente assai m i g l i o r e dei buo i semi-se lva t ic i che v i v o n o nel la Spagna e d i 
quelli che ab i tano le reg ion i m e r i d i o n a l i - o r i e n t a l i de l l 'Europa e le steppe de l l 'Amer i ca 
Meridionale . 11 banteng si addomest ica senza d u b b i o con magg io r fac i l i t à del j a k e 
del gayal e lo d i m o s t r a n o i n f a t t i quasi t u t t i i v i t e l l i na t i dalle coppie tenute i n s c h i a v i t ù 
in m o l t i G i a r d i n i zoo log ic i d 'Europa . Da p r i n c i p i o questi v i t e l l i hanno un 'anda tura 
tozza e pesante, p e r c h è , d iversamente dal le a l t re bov ine conosciute, si appoggiano 
soltanto sul m a r g i n e p i ù es t remo dei l o r o zoccol i e p e r c i ò tengono le gambe e i p ied i 
molto r i g i d i ; m a i n capo a 8 o 10 g i o r n i acquis tano maggio r robustezza ed e l a s t i c i t à 
di m o v i m e n t i , si t r a s tu l l ano f r a l o r o come le specie a f f i n i e manifestano u n ' a g i l i t à 
mol to super iore a quel la de i v i t e l l i n a t i da a l t re specie, di buoi selvat ic i . La madre l i 
accudisce con s o m m a tenerezza e mani fes ta la sua indole m i t e anche ne l l ' a l l evamento 
della p r o l e ; t u t t av i a , p e r c h é i l v i t e l l o è ancora p icc ino , lo d i fende accani tamente 

contro t u t t i e a l l ' occor renza si r i v o l t a p e r f i n o a l suo guard iano . 
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Tut te le specie bov ine descrit te finora hanno avuto pochiss ima par te , se pure 
L'hanno avuta, nel la produzione de l nostro bue domest ico. L ' o s c u r i t à che avvolge 
l ' o r ig ine d i questo u t i l i s s imo an imale domestico, assoggettato a l l ' uomo fin da i tempi 
p i ù an t i ch i , non è impene t rab i l e come quella che r iguarda la provenienza d i a l t r i 
an ima l i domest ic i , m a fino ad ora nessuno r i u s c ì a fare in t i e ramente la luce i n p ro 
posito. Oggid ì quasi t u t t i i na tu ra l i s t i ammet tono che le bov ine p rop r i e delle t re parti 
del Continente An t i co passarono al lo stato domest ico press'a poco nel medesimo 
tempo, non de r iva rono da una sola ed unica specie, ma da var ie specie or ig inar ie , le 
qua l i p e r ò non si possono de terminare certamente fondandosi sui carat ter i che pre
sentano i c ran i dei b u o i selvatici es t in t i t r o v a t i finora. Da quanto abbiamo detto più 
sopra r i su l ta i n o l t r e che m o l t i b u o i selvat ici vengono addomest icat i anche oggi e 
prendono par te a l m i g l i o r a m e n t o delle razze domest iche; m a i l tempo i n cui l 'uomo 
a d d o m e s t i c ò i l p r i m o bue selvatico f o r m a n d o una nuova schiera coi suoi discendenti 
presi g iovan i , è t u t to ra ignoto al la s tor ia e al la leggenda. I ragguagl i p i ù ant ichi si 
r i fe r i scono t u t t i alle schiere dei buo i domes t i c i ; questi sono r a f f i gu ra t i nei monument i 
p i ù an t ich i dei paesi da n o i considerat i come la culla del la co l tu ra e della c iv i l t à ; i l 
suolo melmoso che circonda le antiche palaf i t te c i o f f re spesso i lo ro avanzi a cui 
viene a t t r ibu i t a con ragione un ' impor t anza grandiss ima, sebbene lo s tudio d i questi 
preziosi document i non r i so lva in t ie ramente i l mis te ro che regna i n t o r n o all 'origine 
del bue domestico, nel lo stesso m o d o i n cui r i m a n e i n f r u t t u o s o i l paragone fatto fra 
le i m m a g i n i b ibl iche p i ù antiche e le razze dei buo i che v ivono ai nos t r i g i o r n i . 

« G l i ab i t an t i della val le del Ni lo » , scrive i l Dumichen , « addomesticarono la 
capra ed i l bue fin dai t e m p i p i ù an t i ch i . G l i Egiz iani p i ù agiat i si compiacciono di 
vantare nelle i sc r iz ion i delle l o ro tombe le numerose m a n d r e d i bovine d i cui sono 
padron i . Le bovine sono ra f f igura te i n g ran copia e negl i a t teggiament i p i ù var i pres
s o c h é i n t u t t i i m o n u m e n t i de l l 'Ant ico Regno. I n f a t t i t r o v i a m o l ' i m m a g i n e dei buoi 
f o r n i t i d i corna lunghe e b r ev i e quella delle vacche e dei v i t e l l i s ' incontra dapper
tu t to : q u i vediamo u n branco d i b u o i che pascolano nel l ' aper ta campagna, là una 
schiera d i bov ine che at traversano a nuoto u n fiumicello ; questa figura rappresenta 
u n bue menato per la corda dal suo condut tore , quel la una coppia d i b u o i attaccati 
a l l ' a ra t ro , oppure i n t e n t i a battere i l grano ne l l ' a ia o r i n c h i u s i ne l la stalla dove i 
pas tor i recano lo ro i l cibo, l i r ipu l i scono e m u n g o n o le vacche, esaminano i mala t i e 
l i medicano a dovere : i n un ' a l t r a t omba osserviamo u n accoppiamento , u n vitel l ino 
presso la madre , due maschi i n f e r o c i t i che lo t tano a vicenda e finalmente l 'uccisione 
de l t o ro destinato al sac r i f i z io ; tu t te queste figure d imos t rano che g l i an t ich i Egizi 
accudivano l ' a l levamento delle bov ine col la massima cura . I q u a d r i d i an ima l i dei 
m o n u m e n t i egiziani presentano tre razze d i bovine a l t u t to diverse f r a l o r o : v i osser
v i a m o i n p r i m o luogo la razza f o r n i t a d i lunghe corna che è la p i ù d i f fusa d i tutte e 
aveva i l grande onore d i f o r n i r e i l bue ap i , sacro ag l i D e i ; questa razza si divide in 
t re v a r i e t à p rovvedute d i corna lunghe e robuste , i ncu rva te a l i r a o a mezzaluna e 
p i ù o meno discoste; i n secondo luogo abbiamo una razza m u n i t a d i corna corte, 
s i m i l e i n t u t t o al la precedente f u o r c h é nel le corna che sono corte e descrivono un 
piccolo arco come quel lo che presenta la luna ne l suo p r i m o q u a r t o ; finalmente 
abb iamo i l bue dal la gobba, r a f f igura to quasi sempre f r a g l i ogget t i p o r t a t i come 
t r i b u t o dalle popo laz ion i del Sudan » . 
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H a r t m a n n r i fe r i sce quan to segue i n t o r n o a queste t re razze a l t u t to d i s t in te l una 
dal l 'a l t ra : « L a testa delle b o v i n e r a f f i gu ra t e dagl i an t i ch i Egiz i presenta t u t t i i ca ra t te r i 
della testa de l lo z e b ù e c iò si osserva pure ch ia ramente nei v i t e l l i d i cu i abbondano 
le i m m a g i n i ne i m o n u m e n t i de l l ' an t i co Eg i t to . I n f a t t i la l o r o f r o n t e è r i s t r e t t a poste
r iormente , i l m a r g i n e del le o r b i t e poco sporgente, i l p r o f i l o della faccia p ia t to e d i r i t t o . 
i l bue dal la gobba , t u t t o r a d i f fuso n e l l ' A f r i c a centrale , è i l p rogen i to re de l bue d o m e 
stico ant ico e o d i e r n o d e l l ' E g i t t o ; q u e s t ' u l t i m o appar t iene ad una razza f o r n i t a d i 
gobba. I c ran i de l bue ap i d i Ment ì concordano i n t u t t o coi c r an i del bue dal la gobba 
del Sennar. 

« I v i agg i a to r i che r i sa lgono i l N i l o a t t raversando i l basso E g i t t o , la Nub ia e 
i l Dongola per recars i nel Sennar, osservano che i l bue domest ico egiziano p r o v v e d u t o 
di nuca al ta si t r a s f o r m a grada tamente nel vero bue da l la gobba p r o p r i o d e l l ' A f r i c a 
centrale. La par te m e r i d i o n a l e del Dongola e i l deserto d i Bajuda a lbergano sol tanto 
i buoi dalla gobba. L ' an t i ca razza egiziana dal le lunghe corna a l i r a rassomigl ia m o l 
tissimo al sanga degl i Ab i s s in i o z e b ù d e l l ' A f r i c a , i l quale p e r ò non presenta l ' a l ta 
gobba adiposa, spesso pochiss imo sv i luppa ta anche nel la razza p u r a del bue dal la 
gobba p r o p r i a d e l l ' i n t e r n o . O g g i d ì l ' an t ica razza egiziana dal le lunghe corna è i n t i e 
ramente es t in ta ; i b u o i f o r n i t i d i corna r e l a t i vamen te lunghe che s ' incont rano ancora 
in varie pa r t i de l l 'Eg i t t o n o n possono gareggiare cogl i an t i ch i b u o i dal le lunghe corna 
appartenenti a l la vecchia razza. C o l i ' a n d a r dei secoli le f r e q u e n t i epizoozie e sopra 
tutto la grande trascuratezza deg l i i n d i g e n i scemarono d i m o l t o le r icch iss ime m a n d r e 
degli an t i ch i Eg iz i an i ; per r i pa ra re a queste perd i te essi pensarono d i t raspor ta re i n 
Egitto dal Sennar numerose schiere d i b u o i da l la gobba f o r n i t i d i corna b r e v i onde 
incrociarli cogl i u l t i m i r a m p o l l i del la razza locale p rovvedu t a d i corna lunghe o co r t e : 
così fecero fino a quest i u l t i m i t e m p i . P e r c i ò la razza dal le lunghe corna finì per 
scomparire da l l 'Eg i t t o o p iu t tos to v i f u sos t i tu i ta da una razza f o r n i t a d i corna b r e v i , 
importata dal l 'es tero. Ma, col procedere degl i a n n i i l poderoso bue dal la gobba de l 
Sennar t raspor ta to i n Egi t to e ne l la par te i n f e r i o r e del la N u b i a , v i si i n c r o c i ò r i p e t u 
tamente colle razze loca l i e d e g e n e r ò a lquan to , per cui o ra i suoi discendent i che 
abitano la par te se t tent r ionale de l paese sono a l t i d i s ta tura , s o t t i l i , svel t i come le 
antilopi e s p r o v v e d u t i d i gobba adiposa. Questa degenerazione si deve a t t r i b u i r e i n 
parte alle c o n d i z i o n i c l ima t i che de l paese, al d iverso m o d o d i v ive re e al le cure scarse 
e malintese che i c o n l a d i n i eg iz ian i e g l i i nd igen i del la Nub ia p rod igano alle l o ro 
bovine ». 

I ragguagli r i f e r i t i da l D ù m i c h e n d i m o s t r a n o dunque che g l i a n t i c h i Egiz i posse
devano g i à diverse razze d i b o v i n e ; H a r t m a n n attesta i n o l t r e che o g g i d ì alcune d i 
queste razze sono i n t i e r a m e n t e scomparse da l paese oppure hanno subi to una dege
nerazione cos ì g rande da n o n pe rme t t e rc i d i r iconoscer le , m e n t r e invece diverse a l t re 
continuano t u t t o r a a presentare i n v a r i a t i i l o r o ca ra t t e r i d i s t i n t i v i . 

Lo ZEBÙ DELL'AFRICA (BOS AFRICANUS), chiamato SANGA dagli Abissini, non si è 
modificato no t evo lmen te co l l ' andare dei secoli e con t inua ad essere t u t t o r a la razza 
più bella f r a t u t t e quel le che appar tengono ai buo i dal la gobba ; è grosso, svelto, m a 
robusto, ha gambe alte e coda abbastanza lunga, gobba bene sv i luppa ta e corna r o b u 
stissime a lquan to diverse da quel le che si osservano nel le razze europee. Queste 
corna lunghe p i ù d i u n m e t r o , sono p iu t tos to r avv ic ina te alla r ad i ce ; da p r i n c i p i o 
piegano verso i l a t i , poi si vo lgono a l l ' i n f u o r i descr ivendo una dolce cu rva , p iù t a r d i 

21 — BREHM, Animali. Voi. I I I . 



322 

Zebù dell'Africa (Bos africanus). 1 / 2 2 della grandezza naturale. 

si d i r igono i n al to i n l inea re t ta ; n e l l ' u l t i m o terzo della l o r o lunghezza rientrano 
alquanto per scostarsi d i nuovo verso l ' e s t r e m i t à . 11 pelame l iscio e f i no ha una tinta 
p redominante bruno-castagna. 

Lo ZEBÙ DELL'INDIA (Bos INDICUS, B. zebù) si deve considerare come un bue affine 
a l lo z e b ù d e l l ' A f r i c a , sebbene sia m o l t o diverso da questo e si d i v i d a anch'esso in 
una serie d i razze p a r t i c o l a r i . Lo z e b ù d e l l ' I n d i a ha press'a poco la m o l e del sanga, 
m a i n generale è re la t ivamente p i ù grosso e f o r n i t o d i gambe p i ù corte , ha orecchi 
l ungh i e penzolant i , corna breviss ime, pelame d i colore meno u n i f o r m e , po iché la 
t in ta p redominan te bruno-rossa o b runo-g i a l l a d iven ta spesso g i a l l o - f u l v a o bianca; 
g l i i n d i v i d u i chiazzati sono abbastanza f r equen t i e non sono neppure r a r i s s i m i i nani, 
specialmente nel le Indie dove acquistano appena la mole degl i as ine l l i c o m u n i . 

Quasi t u t t i i na tu ra l i s t i da L inneo a D a r w i n considerano questo z e b ù come una 
specie d i s t in t a ; a l t r i invece vedono semplicemente i n esso, come nel bue dal la gobba, 
una v a r i e t à del bue domest ico. Ma la d is t inz ione d i t a l i specie sarebbe avvalorata dal 
fa t to che var ie pa r t i del lo scheletro di f fer iscono a lquan to da quel le del bue domestico, 
p o i c h é per esempio lo z e b ù ha una ve r tebra sacrale e due ver tebre caudal i d i meDO 
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del bue domes t ico c o m u n e e i l B l y t h osserva che se ne d is t ingue m o l t i s s i m o ne l m o d o 
di v i v e r e ; i n f a t t i scansa l ' o m b r a delle foreste e n o n en t ra v o l o n t i e r i ne l l ' acqua per 

r imanerv i i m m e r s o f i n o al g inocch io come suol fa re la specie europea. A d ogn i modo . 
considerando le c o g n i z i o n i che a b b i a m o a t tua lmente i n t o r n o a l l ' a rgomen to i n discorso, 
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non è facile s t ab i l i r e u n g iud iz io d e f i n i t i v o e n o n si p u ò n e m m e n o considerare senz'altro 
come erronea l ' ipo tes i opposta d i a l t r i n a t u r a l i s t i i q u a l i considerano i l bue dal la 
gobba e quel lo senza gobba come una sola ed un ica specie. Ma a l lo ra , quale è l ' o r ig ine 
dello z e b ù d e l l ' A f r i c a e d 'onde p rov iene lo z e b ù d e l l ' I n d i a che si d iv ide i n tante razze 
e v a r i e t à d i s t in te? A quale specie selvatica spetta l ' onore d i questa o r i g ine? Non 
sappiamo come r i spondere a tale domanda . È certo che lo z e b ù de l l ' I nd i a i n mol t e 
parti del paese v i v e i n mezzo alle foreste ed è a l t u t t o ind ipendente d a l l ' u o m o ; ma 
questi i n d i v i d u i r i n s e l v a t i c h i t i n o n sono a l t r o che z e b ù p r i m i e r a m e n t e domest ic i s fuggi t i 
per caso al d o m i n i o d e l l ' u o m o ; finora t u t t i i n a tu r a l i s t i cercarono invano una specie 
originaria a cu i s i possa a t t r i b u i r e l ' o n o r e d i aver p r o d o t t o le numerose razze degl i 
zebù. Questi u l t i m i s ' incrociano fac i lmente colle a l t re razze dei b u o i domest ic i e 

producono deg l i i b r i d i f econd i . 

L'origine delle razze di buoi prive di gobba adiposa, vale a dire delle razze 
europee, è r e l a t i vamen te meno oscura, m a t u t t o r a i n g r a n par te ignota . Secondo i l 
R ù t i m e y e r t re specie d i s t in te eli bov ine selvatiche avrebbero con t r i bu i to alla produzione 
delle 4 0 - 5 0 razze d i b u o i domes t i c i che v i v o n o a t tua lmente i n Europa . T a l i specie 
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selvatiche sarebbero: i l B U E P R I M I G E N I O (BOS Primigenius) che forse si p u ò consi
derare come ident ico a l l ' U r o , i l B U E D A L L A L U N G A F R O N T E (Bos longifrons) e i l 
Bos frontosus dei na tu ra l i s t i d i cu i si t r o v a r o n o g l i avanzi i n var ie p a r t i d'Europa. 
I l Ni lson crede che ques t ' u l t imo potrebbe essere stato i l p rogen i to re del bue d i monte 
della Norvegia ; i l bue dal la lunga f ron t e è considerato come lo s t ipi te del bue dome
stico, p o i c h é nell 'epoca del la p ie t ra esso era g ià tenuto dagl i ab i t an t i della Svizzera 
come u n an imale domest ico e p iù t a r d i i R o m a n i lo t raspor ta rono i n I n g h i l t e r r a ; i l 
t o r o p r i m i g e n i o od u r o si considera generalmente come lo s t ip i te delle razze più 
robuste che v i v o n o nel nostro cont inente , m a i l paragone del suo cranio con quello 
del bue domestico d imos t ra che esso ha m a g g i o r i d i r i t t i delle a l t re specie alla proge
n i t u r a delle razze del nostro bue domest ico. 

Prestando fede alle asserzioni del Rutimeyer dobbiamo credere che i discendenti 
degenerati del to ro p r i m i g e n i o v i v o n o tu t to ra a l lo stato semi-selvaggio nei grandi 
parch i de l l ' I ngh i l t e r r a set tentr ionale e della Scozia; egli r i fer isce a lmeno d i aver para
gonato con m o l l a di l igenza i l c ranio del to ro p r i m i g e n i o col c ran io d i u n B U E D I 
S C O Z I A che g l i era stato mandato da l o r d Tanke rv i l l e e accerta che i l c ranio del bue 
d i Scozia differisce meno d i t u t t i g l i a l t r i da quel lo del t o ro p r i m i g e n i o . Vedremo più 
ta rd i che l ' ipotesi del Ru t imeyer è combat tu ta da mol te obbiez ioni contrar ie , ma la 
grande a n t i c h i t à della razza rappresentata da l bue d i Scozia par la certamente i n suo 
favore. È certo, dice i l Youat t , che nel x secolo i l Wales albergava g i à u n animale al 
tu t to s imi l e a l bue d i Scozia; 400 b u o i b ianchi con orecchi rossi f u r o n o inv ia t i al 
re G i o v a n n i ; 400 b u o i della medesima specie, racconta una vecchia cronaca, bastavano 
per espiare u n de l i t to . È certo che i n quel tempo i l bue d i Scozia v iveva ancora allo 
stato selvaggio i n una foresta vergine che si estendeva trasversalmente per tutta 
l ' I ngh i l t e r r a set tentr ionale e nel la Scozia da Ch i l l i ngham fino ad H a m i l t o n ; oggidì 
questo bue cont inua ad abitare i due parchi o m o n i m i che f iancheggiano i margini 
della detta foresta vergine. Nel 4260 , per o rd ine d i Gugl ie lmo d i F a r r a r n , i l parco di 
Chartley nel lo Staffordshire venne chiuso con una c inta ne l l ' i n t en to d i mantenere i 
buo i selvatici nel t ra t to p i ù paludoso della foresta. Questo esempio t r o v ò u n numero 
maggiore d ' i m i t a t o r i a m i su ra che i l bue selvatico d iventava p i ù r a r o ; coll 'andar del 
tempo a l t r i p r o p r i e t a r i d i g r and i f o n d i a l levarono anch'essi i l bue d i Scozia, per cui 
g ià p r i m a della r i f o r m a esso viveva sol tanto i n apposi t i r ec in t i ne l l ' i n t e rno dei parchi. 
A l p r i n c i p i o del corrente secolo questi r ec in t i erano ancora i n n u m e r o d i 4 4 ; oggidì 
se ne contano solamente 5. 

Lodovico Beckmann, i l quale v i s i t ò uno d i questi r e c i n t i sul finir dell 'autunno 
de l l ' anno 4874 , m i scrive quanto segue: « Gl i sp lend id i pa rch i che circondano la 
residenza estiva del duca d i H a m i l t o n ne l Lana rksh i r e , contengono u n grande recinto 
destinato appunto ad accogliere i b u o i d i Scozia. I l paesaggio locale r i co rda mol to le 
« lande » della Germania se t tentr ionale ; le immense p ianure erbose, sparse irrego
la rmente d i quercie gigantesche si estendono f i n o a pe rd i t a d 'occhio e sono interrotte 
d i t r a t to i n t r a t to da qualche boscaglia p i ù bassa o da leggiadr i g r u p p i d i cespugli fra 
i qua l i spiccano con bel l i ss imo effetto i t e t t i d i pagl ia resi g r i g i dal tempo sotto i 
qua l i si r i coverano i b u o i durante l ' i nve rno . V i c i n o al parco, sul la r i v a scoscesa 
d e l l ' A v o n che scorre rumoregg iando i n fondo a l b u r r o n e , giaciono le rov ine del 
vecchio borgo d i Gadzon da cui i l parco od ie rno trasse i l suo n o m e d i « Cadzon-

Forest » o « Gadzon-Wood » . Si dice che questo parco, seminato d i antichissime 
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quercie gigantesche pu t re fa t t e i n g r a n par te , sia l ' u l t i m o avanzo de l l ' an t ica foresta 
vergine caledonica che a l b e r g ò ne i t e m p i anda t i i l bue d i Scozia a l lo stato selvat ico. 
Non m i f u possibi le d i sapere i n qua l t empo l a fores ta d i Cadzon sia s lata d iv isa i n 
rec in t i ch ius i appos i tamente a l lo scopo d i i m p r i g i o n a r e i b u o i se lvat ic i da cui era 
abitata ». E t to r e Boethius , celebre s tor ico scozzese, non pa r l a del bue d i Scozia ne l la 
sua Storia della Scozia pubb l i ca ta a Pa r ig i nel 1526 , m a descrive i n m o d o a lquanto 
fantastico l ' i n d o m a b i l e feroc ia de l bue bianco che abi tava i n que l t empo la foresta 
della Caledonia, g l i a t t r ibu isce una c r i n i e r a leonina ondeggiante e aggiunge che ai suoi 
tempi le reg ioni montuose de l l 'A rgy l e sh i r e e del Nor sh i r e erano ancora abitate da 
numerose schiere d i « vacche selvat iche ». La poetica descrizione del bisonte b ianco 
forni to d i una r icca c r i n i e r a ondeggiante è r i pe tu t a e confe rmata dag l i s c r i t t o r i poste
r i o r i e venne pure usata e m o d i f i c a t a con m o l t a efficacia dal Wal te r Scott. A d ogni 
modo è certo che l ' od i e rno bue d i Scozia non ha c r i n i e r a d i sorta e tu t to i l suo 
aspetto esterno induce l 'osservatore p ro fano ed inesperto d i scienze na tu ra l i a cons i 
derarlo p iu t tos to come una v a r i e t à pu ra ed elegante del nos t ro bue domest ico a n z i c h é 
come una f o r m a m o d i f i c a t a del « t o r o p r i m i g e n i o ». I l colore bianco d i cu i par lano 
gli au tor i a n t i c h i doveva g i à parere inus i t a to i n un grosso m a m m i f e r o selvatico sta
bi l i to nelle isole del la Gran Bretagna dove p r e d o m i n a u n c l i m a s ingola rmente m i t e ; 
inoltre conviene osservare che la p roporz ione delle f o r m e del corpo , i l dorso o r i z 
zontale, l 'altezza considerevole de l pun to i n cu i è inser i ta la coda e lo sv i luppo del la 
giogaia cutanea de i t o r i p i ù vecchi , r i cch iss ima d i pieghe, sono t u t t i i n d i z i d i u n lungo 
addomesticamento o a lmeno d i una lunga in f luenza esercitata d a l l ' u o m o . L ' a n t i c h i t à 
della razza, d imos t r a t a da l la s to r ia , c i fa suppor re che questi b u o i avessero anch'essi 
una parte abbastanza i m p o r t a n t e ne l cu l to dei D r u i d i , come quel la esercitata nelle 
epoche p i ù ant iche de l Paganesimo dal le vacche bianche degl i H e r t h a e da i t o r i sacr i 
dei B r a m i n i . P u ò da r s i che i b i s o n t i b i a n c h i del la foresta caledonica c i t a t i p i ù vo l t e 
dagli s tor ic i n o n siano a l t r o che i d iscendent i r i n s e l v a t i c h i t i dei b u o i considera t i come 

sacri dai D r u i d i . 
« Nel 1760 i l celebre a l l evamento de i b u o i d i Scozia dovet te cessare ne l parco d i 

Hamil ton p e r c h è l ' i ndo l e d i quest i a n i m a l i andava sempre peggiorando col t e m p o ; 
più t a rd i essi vennero nuovamen te i n t r o d o t t i n e l parco. G l i i n d i v i d u i che lo abi tano 

oggidì sono assai p i ù mansue t i dei l o r o a n t e n a t i ; i n f a t t i m i f u r i f e r i t o che , duran te 
una t e r r i b i l e epizoozia scoppiata nel la Scozia m o l t i ann i o r sono, m o l t i b u o i del parco 
di H a m i l t o n vennero t r a spo r t a t i nel le carbonaie v ic ine a l lo scopo d i s o t t r a r l i a l la 

grave ma la t t i a che aveva co lp i to i l o ro c o m p a g n i » 
P r i m a d i esporre g l i a l t r i r agguagl i r i f e r i t i da l Beckmann , c i t e r ò q u e l l i degl i a u t o r i 

più an t i ch i . I l B U E D I S C O Z I A ( B O S S C O T I C U S ) è robusto m a n o n t r o p p o grosso n è 
tozzo, ha pelo fitto, co r to e l i sc io , p i ù lungo e increspato su l ver t ice mesocranico e 
sul col lo ; la s o m m i t à del la nuca è o rna ta d i una piccola c r in i e ra che si p ro lunga fino 
al garrese; i l m a n t e l l o è d i co lo r b ianco- la t teo eccetto i l muso , g l i o recchi , le corna 
e g l i zoccoli ; g l i o recchi sono b r u n o - r o s s i i n t e rnamen te , la parte anter iore del muso 
è bruna, g l i occhi o r l a t i d i ne ro e g l i zoccol i ne r i ; le corna hanno una lunghezza 
mediocre, sono p iu t to s to s o t t i l i e m o l t o aguzze; par tendo dal la base piegano a l l ' i n f u o r i 
e a l l ' i n s ù , m a t o r n a n o a volgere i m p e r c e t t i b i l m e n t e le punte a l l ' i n d e n t r o ; sono d i 
color b ianco-gr ig ias t ro e nere a l l ' e s t r e m i t à . L a colonna ver tebra le contiene 13 ver tebre 
provvedute d i costole, 6 ve r t eb re l o m b a r i , 4 ver tebre sacral i e 20 ver tebre c a u d a l i ; 
i l bue d i Scozia ha dunque press'a poco le d i m e n s i o n i del banteng, del lo z e b ù e de l 
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bufa lo e s i dist ingue dal bue domestico comune pel m i n o r n u m e r o delle vertebre 
sacrali e caudal i . Nel corso d i 33 a n n i nacquero circa dod ic i v i t e l l i con macchie brune 
e azzurre sulla guancia e sulla nuca, m a vennero sempre a l lon tana t i dagli a l t r i come 
i n d i v i d u i degenerati per conservare ne l m i g l i o r m o d o possibile la purezza della razza 
ed anche per soddisfare una strana superst izione popolare . Nei d i n t o r n i d i Chartley 
p r edomina la credenza che la nascita d i u n v i t e l lo nero pa r to r i t o da una femmina 
bianca del bue d i Scozia è segno d i sventura per la nob i le casa d i Ferrers , perc iò i 
d i r e t t o r i del parco cercano d i evitare questo avven imento colla massima cura. 

Secondo i l Beckmann i l bue d i Scozia del parco d i H a m i l t o n si distinguerebbe da 
quel lo del parco d i Ch i l l i ngham pel colore u n po ' d iverso del man te l lo . « Nel primo, 
o l t re i l muso e g l i occhi , sono pure n e r i g l i orecchi tanto esternamente quanto 
in te rnamente , men t re le gambe a n t e r i o r i presentano delle chiazze nere dallo zoccolo 
al g inocchio . I l r imanen te del corpo è d i color bianco- la t teo, m a questa t in ta diventa 
g ia l lo-sudic ia negli i n d i v i d u i vecchi , specialmente sul col lo e sul vent re . I l pelo è 
m o r b i d o , fitto, p i ù lungo d i quel lo del bue domestico comune e leggermente ondulato, 
m a n o n g i à vel loso; tu t tav ia s ' increspa a lquanto sulla f ron te , sulla nuca e sul dorso 
dove acquista la lunghezza d i 4-5 c m . senza f o r m a r e p e r ò una c r in ie ra propriamente 
detta. Veduto da lontano i l bue d i Scozia pare f o r n i t o d i pelo l i s c io ; i t o r i p iù vecchi 
hanno i l col lo coperto d i pe l i m o l t o r i c c i u t i . I l disegno nero delle var ie razze è sog
getto a var ie mod i f i caz ion i e si conserva sol tanto con una scelta accurata degli ind i 
v i d u i destinati alla r i p roduz ione . Non d i r a d o s ' incontrano cer t i i n d i v i d u i che presentano 
var ie macchiette azzurrognole a i l a t i della testa e de l corpo . Ciò si riconosce diffìcil
mente negl i i n d i v i d u i v i v i , ma si osserva invece con m o l t a evidenza nelle teste dei 
b u o i imba lsamat i che adornano le pare t i dei musei e i t r o f e i d i caccia dei castelli e 
delle v i l leggia ture . I n questo m o m e n t o ho appunto d inanz i agl i occhi la fo togra f ìa di 
un bue d i Scozia del parco d i H a m i l t o n ucciso d i fresco, la quale presenta numerose 
macchie nero-cupe sulla parte s in is t ra del corpo . I l Bewick r i fer isce che 40 anni or 
sono nacquero ne l parco d i Ch i l l ingham d ive rs i v i t e l l i f o r n i t i d i naso e d i orecchi neri 
i qua l i vennero subito uccisi dal d i re t to re del parco. I l Blaine dice che i b u o i d i Scozia 
d i Gisburne ne l l 'Yorksh i re erano in t i e ramente b i anch i , p icco l i , ag i l i , sprovvedut i di 
corna e f o r n i t i d i orecchi b r u n i . Quest 'u l t ima razza è o r ig ina r i a de l l 'Abbaz ia d i Whalley 
nel Lancashire; una t radiz ione popolare racconta che ne l l ' anno 1540 , quando f u abolito 
i l convento, questi buo i , a l le t ta t i da l l ' incan tes imo del la musica, si recarono in massa 
a Gisburne ». 

I r i cch i p r o p r i e t a r i dei pa rch i che esistono tu t to ra nel la Scozia gareggiano g l i uni 
cogl i a l t r i nel proteggere questi a n i m a l i che rappresentano un 'an t ich iss ima razza 
bovina d i cui l ' o r ig ine risale alle epoche p i ù r emote d e l l ' a n t i c h i t à e spendono delle 
somme assai considerevol i pel lo ro sostentamento ; apposi t i sopra in tenden t i vegliano 
al benessere dei b u o i d i Scozia, si affat icano i n ogni rnodo per d i f e n d e r l i dai pericoli 
che pot rebbero m i n a c c i a r l i e a l lontanano da i b r a n c h i i t o r i p i ù vecchi , t roppo feroci 
e c a t t i v i . 

La f a m i g l i a Tanke rv i l l e diede sempre p rova del p i ù grande interesse pel bue di 
Scozia; uno degl i u l t i m i p r o p r i e t a r i d i quel grandioso parco r i fer i sce m o l t i ragguagli 
i m p o r t a n t i s s i m i i n t o r n o ai buo i d i Scozia : « A i t e m p i d i m i o padre e d i m i o nonno 
l ' o r ig ine d i questi a n i m a l i era ignota come lo è ancora o g g i d ì . È p robab i l e che i l bue 
d i Char t l ey-park discenda da u n bue selvatico che abi tava an t icamente l ' Inghi l terra 

e f u r inch iuso ed al levato ne l nos t ro parco fin da i t e m p i p i ù a n t i c h i . I l parco stesso è 
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ant ich iss imo e venne consacrato da m o l t i secoli a l l ' a l l evamen to d i quest i a n i m a l i . I l 
signor Cale, gua rd i ano de l parco d i Chart ley, p u ò f o r n i r e le i nd i caz ion i p i ù p a r t i c o l a 
reggiate i n t o r n o a l m o d o d i v i v e r e de l nos t ro bue selvat ico. Per conto m i o posso d i r e 
soltanto che i l bue d i Scozia ha tu t t e le q u a l i t à p r o p r i e de i v e r i a n i m a l i se lva t ic i . 
Nasconde i figli, pascola d i not te t empo e d o r m e e si r iposa al sole duran te la g iorna ta . 
Non è feroce che quando v i en messo al le s t re t t e ; i n tu t te le a l t re circostanze del la 
vi ta si d i m o s t r a assai t i m i d o e fugge appena vede qua lcheduno da lon tano . Si compor t a 
diversamente secondo la stagione e secondo i l m o d o con cui l ' u o m o g l i si avv ic ina . 
Nell'estate m i a f fa t ica i i n v a n o per i n t i e r e se t t imane nel la speranza d i vederne uno , 
p e r c h è i n tale s tagione, appena i b u o i de l nos t ro parco avver tono la presenza d i u n 
uomo, si r i t i r a n o ne l l o r o sacro boschetto i n cui nessuno p u ò penet ra re ; invece d ' i n 
verno vengono ne i pascol i e avvezzandosi a l lo ra a t o l l e r a r e la vis ta d e l l ' u o m o , 
permettono spesso a i cava l ie r i d i avv ic ina r s i a i l o r o b r a n c h i . I b u o i d i Scozia presentano 
diverse p a r t i c o l a r i t à m o l t o spiccate. D i t r a t t o i n t r a t t o , men t r e pascolano t r a n q u i l l a 
mente, sono invas i da u n t e r r o r e r i d i c o l o appena vedono da lon tano u n u o m o che si 
avvicina a l la l o r o schiera e a l lo ra fuggono a p rec ip iz io ne l l o r o santuar io galoppando 
fur iosamente . Quando scendono ne l la par te i n f e r i o r e de l parco, c iò che avviene i n 
certe ore de te rmina te , c a m m i n a n o i n fila come uno squadrone di cava l l e r i a ; i t o r i 
formano l ' avanguard ia e a l r i t o r n o la r e t rogua rd i a . La lo ro voce r i c o r d a p iu t tos to 
quella delle fiere che n o n quel la d i u n bue domest ico ». 

I l custode Cale menz iona to p i ù sopra, che p a s s ò p i ù d i 3 0 a n n i a Chart ley, aggiunge 
quanto segue a c iò che abb iamo de t to : « I l b ranco », d ie 'egl i , « conta oggi ( 1 8 3 0 ) 
circa 80 i n d i v i d u i , vale a d i r e 25 t o r i , 4 0 f e m m i n e e 15 v i t e l l i . I l l o r o candido colore , 
le corna elegant iss ime foggiate a mezzaluna d à n n o a quest i a n i m a l i u n aspetto superbo, 
specialmente quando si m u o v o n o i n massa. I t o r i si contendono l ' a l ta d i rez ione del 
branco finché i p i ù f o r t i n o n abb iano soggiogato g l i a l t r i . Le f e m m i n e n o n sono atte 
alla r i p roduz ione p r i m a d i 3 a n n i e i n capo a poch i a n n i sono g i à s t e r i l i . Nascondono 
i v i t e l l i che hanno dato a l la luce per 4 , 6 e t a lvo l t a anche 10 g i o r n i ; i n questo 
periodo d i t empo l i v i s i t ano e l i a l la t tano 2 o 3 vo l t e a l g i o r n o . Se alcuno si avv ic ina 
ad uno d i que i nascondig l i , i l v i t e l l i n o abbassa la testa e si accovaccia come una lepre 
nel suo g i ac ig l i o ; l ' a l l a t t amen to d u r a 9 mes i , dopo i qua l i le m a d r i a l lontanano d e f i 
n i t ivamente i figli d a l l o r o fianco. I b u o i del parco soppor tano beniss imo l ' i n v e r n o ; 
quando i l f r e d d o è r i g i d o vengono n u t r i t i con fieno. Si lasciano oltrepassare d i rado 
l 'età d i 8 o 9 a n n i p e r c h è a l lo ra i n c o m i n c i a n o a scemare d i peso. I n generale i t o r i 
vengono uccis i ne l sesto anno del la l o ro v i t a , quando pesano 7 5 0 K g . La carne è p i u t 
tosto grassa; r i g u a r d o al sapore n o n è m o l t o diversa da quel la del bue domest ico. 
Uno dei cus todi de l parco f u c o s ì f o r t u n a t o da poter a l levare e addomesticare con 
buoni t r a t t a m e n t i una coppia d i b u o i ca t tu ra t i g iovan i s s imi . A m b i d u e si mostravano 
docili come v e r i a n i m a l i domes t ic i . I l t o r o raggiunse l ' e t à d i 18 ann i , la f e m m i n a 
invece m o r ì a 5 o 6 a n n i . F u accoppiata con u n t o r o domest ico : i v i t e l l i n a t i da questo 
incrociamento rassomig l iavano t u t t i s t r ao rd ina r i amen te alla madre . Questa dava u n 
latte grasso, m a scarso. A l l o stato l i b e r o poch i s s imi m u o i o n o d i ma la t t i a ». 

Nel 1851 i l Black r i f e r i v a che i b u o i se lva t ic i che v i v o n o nel parco d i H a m i l t o n , 
durante la g io rna t a pascolano nel le a m p i e p ra te r i e e a l la sera si r i t i r a n o nel bosco. 
I t o r i possono essere m o l t o p e r i c o l o s i : u n uccel la tore che si era r i f u g i a t o sopra u n 
albero dovet te r i m a n e r v i 6 ore p e r c h è i l bue i n f u r i a l o lo assediava os t ina tamente ; 
uno sc r i t to re venne ugua lmen te cacciato sopra u n a lbero dove p a s s ò la not te e r imase 
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fino al pomer igg io del g io rno successivo. Fondandosi sulle antiche cronache inglesi 
i l F i tz inger dice quanto segue: « Quando un forest iero vis i ta i l parco e riesce per caso 
ad avvic inars i ad una schiera d i b u o i , appena avver tono la sua presenza i t o r i battono 
due o tre vol te i l suolo colle zampe a n t e r i o r i . A l lo ra tu t to i l branco fugge galoppando 
a p r e c i p ì z i o , m a senza a l lon tanars i p iù di 150 passi; q u i n d i i buo i si me t tono a correre 
i n l a rgh i c i rco l i i n t o r n o a l lo s t raniero , f i n c h é ad un t ra t to g l i si avventano contro, 
minacciandolo colle teste sollevate i n u n superbo at teggiamento. Giun t i alla distanza 
d i 30 o 40 passi d a l l ' i m p o r t u n o v is i ta tore si f e rmano d i bot to per guatare con piglio 
i ra to l 'oggetto del l o ro spavento, ecc. ». 

Lodovico Beckmann menziona questi ragguagli t r a t t i dal la Storia antica dell'In
ghilterra, sebbene non abbia osservato nul la d i t u t to c iò nella sua vis i ta al parco di 
H a m i l t o n . « T r o v a i », d ic ' eg l i , « una schiera d i buoi che r u m i n a v a n o t ranqui l lamente 
adagiati ne l l ' e rba fresca, al la distanza d i circa 200 passi dalla strada. I n mezzo ai 
buo i stava d i r i t t o come una sent inel la i n vedetta u n vecchio cavallo sauro. Appena 
m i v idero i buoi si a lzarono i n p i ed i g u a r d a n d o m i con merav ig l i a . Non alzavano la 
testa o l t r e l 'altezza del do r so ; anzi g l i i n d i v i d u i g iovan i p i ù v i c i n i a me l'abbassarono 
f ino ai ginocchi per g u a r d a r m i fissamente negl i occhi c o l f espressione della p iù viva 
astuzia. Quando giunsi al la distanza d i circa 80 passi da l branco, questo si mise in 
m o v i m e n t o . Ero abbastanza preoccupato sul contegno che avrebbe tenuto i l toro 
nascosto d ie t ro le f e m m i n e i n fondo alla schiera. Cont ra r iamente a c iò che m i aspettavo, 
esso non d i m o s t r ò alcun desiderio d i esporsi a l per ico lo senza n e c e s s i t à ; invece di 
issumere al l ' i s tante la di rezione della schiera c o n t i n u ò a r imane re al r i pa ro f ra le 
vacche e i t o r i p i ù g iovan i , per cu i i l m i o compagno che era r imas to ind ie t ro presso 
la ve t tura , osservando tu t to questo, e s c l a m ò : « Vecchio c o d a r d o ! Dovrebbe essere il 
p r i m o e invece si nasconde die t ro le sue f e m m i n e ! » . La schiera composta d i circa 
30 i n d i v i d u i i n c o m i n c i ò a t ro t t a r e ; i v i t e l l i p iù g iovan i galoppavano per non rimanere 
i nd i e t ro ; al la f ine t u t t i presero a galoppare con grande v e l o c i t à , sol levando fieramente 
la coda: la lunga f i l a candida dei buo i fuggent i i n mezzo a i t r onch i poderosi , resi 
g r ig i dal t empo, ci o f f r i v a uno spettacolo grandioso d i u n magico ef fe t to! Le zampe 
dei f i e r i a n i m a l i calpestavano i l ter reno col rumoreggia re del t u o n o ! Disgrazialamenle 
questo splendido effetto era a lquanto scemato dal la presenza de l vecchio cavallo sauro. 

i l quale, sollevando anch'esso la sua coda mozzata d i ga l lo , galoppava dietro la 
schiera seguendone ogni passo colla massima esattezza. I l b ranco si allontanava 
descrivendo u n arco larghiss imo ; i n capo a qualche m i n u t o si f e r m ò a l l ' improvviso 
i n una r adura e a l lora t u t t i i b u o i t o rna rono a g u a r d a r m i da lon tano , r i t t i ed i m m o b i l i 
ne l luogo i n cui si erano f e r m a t i . Cercai d i avv i c ina r l i per la seconda vo l t a , m a appena 
se ne accorse la schiera r iprese la fuga i n t e r ro t t a e si f e r m ò p iù i n là , dopo d i aver 
percorso a lmeno 120 passi. I l terzo ten ta t ivo a n d ò pure f a l l i t o e indusse i buo i ad 
a l lon tanars i i n modo d e f i n i t i v o ; a l lora credet t i meg l io d i f a r r i t o r n o a l la m i a carrozza 
onde osservar l i da lontano col cannocchiale. Dopo una diecina d i m i n u t i si t r anqu i l 
l izzarono al tu t to e r ipresero a r u m i n a r e accovacciandosi a t e r r a . 

« I b u o i d i Scozia hanno la p a r t i c o l a r i t à d i pascolare i n b r a n c h i ; m o l t i natu
ra l i s t i considerano v o l o n t i e r i questa p a r t i c o l a r i t à come « u n ' a b i t u d i n e ereditata 
dagli a n i m a l i se lvat ic i » e aggiungono che n o n si osserva i n nessun bue domestico. 
Per conto m i o credo che se una schiera d i bovine domest iche fosse abbandonata a sé 
stessa i n u n rec in to m o l t o a m p i o , quando non si mungessero le vacche e i l branco 
venisse incalzato sol tanto d i t r a t to i n t r a t to per l i b e r a r l o dalla presenza d i u n toro 
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t roppo vecchio e o r m a i i m p o r t u n o , quest i b u o i domes t i c i non t a rde rebbero ad 
acquistare la d i f f i denza cara t te r i s t ica de l bue d i Scozia d i cui i m i t e r e b b e r o senza 
dubbio i l contegno s o m m a m e n t e cauto e r i se rva to . Secondo me anche l ' ab i tud ine al 
tu t to speciale de l bue d i Scozia d i descrivere fuggendo u n ' a m p i a l inea cu rva che f o r m a 
un arco l a rgh i s s imo e d i f e r m a r s i a l l ' i m p r o v v i s o per guardare fissamente i l nemico 
si deve a t t r i b u i r e so l tan to al l 'esperienza fa t ta la quale g l i ha insegnalo che le m u r a 
che c i r condano i l parco descr ivono appun to una l inea c u r v a ; per conseguenza è p r o 
babile che tale ab i tud ine d ipenda esclusivamente da l la lunga v i t a menata da i b u o i d i 
Scozia i n pa rch i r i n c h i u s i e n o n si deve a t t r i b u i r e al la l o r o supposta o r ig ine selvatica ». 

I l sistema usato ne l la caccia del bue d i Scozia fin verso la fine del secolo passato 
ricorda v i v a m e n t e le caccie dei t e m p i anda t i . Nel g i o r n o prefisso gl i a b i t a n t i d i t u t t i 
i paesi v i c i n i si r adunavano ch i a caval lo e chi a p ied i , t u t t i ben a r m a t i d i f u c i l i . Non 

di rado p rendevano par te a queste caccie da 500 a 000 cacciatori di cui p i ù di 100 a 
cavallo. I f a n t i si appostavano sulle m u r a che c i r condano i g rand i p a r c h i ; oppure si 
a r rampicavano coi f u c i l i sugl i a lbe r i col locat i i n t o r n o alla r a d u r a dove i l to ro c o n 
dannato doveva soccombere , m e n t r e i cava l ie r i ba t tevano i l bosco e spingevano i 
branchi verso quel la r adu ra . Poscia ch iudevano i l t o ro nella siepe f o r m a t a da i c a v a l l i ; 
allora uno de i cava l i e r i cu i era concesso l ' a l to onore d i sparare i l p r i m o colpo, 
scendeva da caval lo e t i r a v a su l l ' an ima le fu r io so e sp in to da l t e r ro re al s o m m o grado 
di ferocia. A l l o r a t u t t i q u e l l i che r i u sc ivano a sparare lo facevano al p i ù presto e 
spesso accadeva che si sparassero p i ù d i 3 0 colpi sul t o r o senza ucc ider lo . I n f u r i a t o 
pel v io l en t i s s imo do lo re p r o d o t t o dal le f e r i t e e per g l i u r l i dei caccia tor i , l ' an imale 
coperto d i sangue non badava p i ù al n u m e r o dei suoi n e m i c i , m a spin to dal la dispe
razione si p r ec ip i t ava fu r io samen te sopra cava l l i e cava l i e r i . Spesso fe r iva i n m o d o 
abbastanza grave i suoi aggressori , oppu re l i scompig l iava per m o d o da i m p e d i r lo ro 
di r ip rendere l ' o f fens iva . Col l ' andar del t empo queste caccie caddero i n disuso p e r c h è 
davano luogo a t roppe disgrazie . 

I buoi che popolano g l i a l t i p i a n i del la Scozia discendono in g ran par te da l bue d i 
Scozia p r o p r i a m e n t e de t to . I n f a t t i presentano tu t te le p a r t i c o l a r i t à d i questa razza ad 
eccezione de l co lo r i t o che genera lmente è nero , b r u n o , rosso o b r u n o - g i a l l o g n o l o 
mentre i n t o r n o ag l i occhi ed a l la bocca esiste i l cerchio nero che si r i t r o v a negli 
ind iv idu i che v i v o n o al lo stato semi-se lvat ico . 11 B e c k m a n n m i fece osservare che 
secondo i l Co lquhoun n o n sarebbero neppure r a r i s s i m i ai nos t r i g i o r n i i rappresen
tanti della medes ima razza bianca. « A v e v o sempre c redu to », dice i l Colquhoun , 
< che g l i u l t i m i r appresen tan t i del nos t ro bue selvat ico locale fossero r i n c h i u s i i n u n 
parco c i rcondato da u n m u r o p iu t tos to a l to onde evi tare i pe r i co l i i n cui avrebbero 
potuto inco r re re i cu r ios i pe l desider io d i osservar l i da v i c i n o ; a lcuni a n n i o r sono, 
percorrendo la strada che at t raversa la palude ne l l 'Argy le sh i r e , i ncon t ra i u n branco 
di buoi domes t ic i b ianchi che brucavano l ' e rba lungo la s trada. La m i a presenza n o n 
l i s p a v e n t ò a f f a t t o ; invece d i i nqu i e t a r s i , m i lasciarono passare i n mezzo a lo ro e 
cont inuarono a pascolare senz 'a l t ro . Le l o r o corna elegant i e ben collocate sulla testa, 
i l muso nero , i l v e l l o n iveo e l 'ossatura ben con fo rma ta ind icavano l ' a n t i c h i t à e la 

purezza del la razza ». 
« A d ogn i m o d o », dice i l Beckmann , « i l bue d i Scozia non si deve confondere 

col cosidetto bue degl i a l t i p i a n i , f o r n i t o d i pelo velloso e d i corna lunghe e so t t i l i che 
prospera nel le isole E b r i d i dove mena v i t a semi-selvat ica e viene manda to t u t t i 

gli ann i ne l la Scozia i n schiere numeros i s s ime . Questa razza al t u t t o indipendente 
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nell 'aspetto esterno r i co rda assai p i ù del bue d i Scozia una specie o r ig ina r i a selvatica, 
u n bue p r i m i g e n i o , ma , sebbene abbia u n aspetto al tero e minaccioso , è straordina
r iamente mansueto e t r a n q u i l l o ». 

A g g i u n g e r ò ancora al m i o lungo discorso c iò che r i fer isce l o r d George Anson 
in to rno ai buoi vagant i e senza padrone ch 'egl i i n c o n t r ò ne l l ' i so la d i T i n i a n , una delle 
Mariane, a l l o r c h é dovette concedere u n lungo r iposo al suo equipaggio gravemente 
ammala to , durante una lunga t raversata nell 'Oceano Pacif ico (474-2). « Le schiere di 
quei buo i », scrive Anson ne l suo d i a r io , « contenevano parecchie m i g l i a i a d i ind iv idu i 
che pascolavano i n un ' amp ia distesa erbosa; essi erano cer tamente i p i ù s t rani f r a tut t i 
i b u o i che popolano la t e r r a : b i anch i come i l la t te e f o r n i t i d i orecchi b r u n i o ner i ». 

Considerando quanto abbiamo detto più sopra intorno al bue di Scozia non ci 
f a r à merav ig l ia che le razze bovine passate a l lo stato domest ico e accudite continua
mente d a l l ' u o m o con uno scopo prefisso, co l l ' andar del t empo acquis t ino cer t i caratteri 
m o l t o d ive r s i da que l l i che avevano p r i m a e i l o ro d iscendent i e red i t ino appunto 
questi ca ra t te r i come accade agli a l t r i a n i m a l i domes t ic i , o con a l t re parole , non 
d o v r e m o m e r a v i g l i a r c i che i n capo ad u n certo t empo si f o r m i n o nuove razze e 
vadano nuovamen te perdute . 

Il bue domestico sprovveduto di gobba presenta una grande quantità di razze di 
cui t re m e r i t a n o d i essere descri t te i n m o d o par t ico la re . I l B U E D I F R I B U R G O (Bos 
T A U R U S F R I B U R G E N S I S ) è i l rappresentante p r inc ipa le dei b u o i delle A l p i che anch'essi 
si d i v i d o n o i n numerose razze. È u n an imale ben c o n f o r m a t o : ha testa piuttosto 
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grossa, f r o n t e la rga , co l lo cor to e grosso, giogaia grossa, corpo a l lunga to , dorso la rgo , 
arti robus t i , coda lunga f o r n i t a d i u n fiocco r i cch i s s imo e corna r e l a t ivamen te corte , 

abbastanza s o t t i l i , m a m o l t o aguzze, i n c u r v a t e a mezza luna d i fianco e a l l ' i n s ù , colle 
punte p r i m a a l l ' i n f u o r i , q u i n d i a l l ' i n n a n z i o a l l ' i n d i e t r o , pelo l i sc io , macu la to d i nero 
o di rosso-bruno su fondo b ianco . Questa razza è a l levata p r i n c i p a l m e n t e a F r i b u r g o 

e nei Cantoni p i ù v i c i n i del la Svizzera : fo rn i sce o t t i m a carne e la t te eccellente. 

Il BUE D'OLANDA (BOS TAURUS HOLLANDICUS) è la razza più diffusa fra tutte quelle 
dei buoi d i pa lude ; secondo i l F i t z i n g e r esso sarebbe i l discendente d i r e t t o d e l l ' u r o . 
La mole poderosa, l o sv i l uppo abbastanza u n i f o r m e del le va r i e p a r t i del corpo , la 
tinta e i l disegno u n i f o r m e del m a n t e l l o cost i tu iscono i suoi ca ra t t e r i p r i n c i p a l i . La 
testa è lunga , i l muso aguzzo, i l co l lo lungo e so t t i l e , i l corpo a l lungato e l a rgo , i l 
garrese s t re t to , la reg ione sacrale larga , la coda med ioc remen te lunga, le gambe 
molto sv i luppa te , al te e robuste , m a n o n g i à tozze, le corna b r e v i , s o t t i l i , r i v o l t e 
quasi sempre ai l a t i e a l lo i n n a n z i , i l m an t e l l o chiazzato d i nero su f o n d o bianco o 
b ianco-gr ig ias t ro ; qualche vo l t a le chiazze sono b r u n e o rosse, p i ù o meno g r a n d i e 
diversamente c o n f o r m a t e . Questa razza è a l levata da secoli i n tu t ta l 'Olanda e prospera 
benissimo ne l le r e g i o n i paludose della German ia dove p e r ò ha pe rdu to una par te dei 
suoi c a r a t t e r i ; n e l l ' i n t e r n o del paese viene inc roc ia ta sovente colle razze loca l i . Si 

distingue per l ' abbondanza del lat te che forn i sce e per l ' a t t i t ud ine ad i m p i n g u a r e . 

Finalmente merita di essere citato il BUE BREVICORNE (BOS TAURUS DUNELMENSIS) 

chiamato S H O R T H O R N dag l i I n g l e s i ; questo an ima le n o n è cer tamente u n bel p rodo t to 
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Bue brevicorne (Bos taurus dunelmensis). 1 / 3 0 della grandezza naturale. 

de l l ' a l levamento cont inuato e regolare d e l l ' u o m o : ha f o r m e sgarbate, testa piccola e 
corna breviss ime, dorso d i r i t t o e gambe corte, col lo grosso e corpo tozzo; i l suo scopo 
è quel lo d i f o r n i r e una grande q u a n t i t à d i carne. 11 pelo l iscio va r i a a lquanto d i colore. 
Ant icamente i l bue b rev icorne era al levato sol tanto nel le contee che si estendono 
sulla costa orientale d e l l ' I n g h i l t e r r a ; ogg id ì prospera i n tu t te le contee del l ' Inghi l te r ra 
e de l l ' I r l anda e s ' incontra pure qualche rara vol ta ne l la Germania , nel l 'Olanda e nella 
Francia. È mo l to in fe r io re alle a l t re razze nel la produzione de l la t te , m a le supera 

tutte i n quella della carne. 

Quantunque le bovine rinselvatichite non contribuiscano gran fatto a rischiarare 
l ' o r ig ine del nost ro impor t an t i s s imo an imale domest ico, m e r i t a n o tu t tav ia d i essere 
trattate con qualche di l igenza. I buo i selvat ici si addomest icano col la massima facil i tà, 
ma appena vengono abbandonat i d a l l ' u o m o , to rnano a r in se lva t i ch i r s i riacquistando 
i cos tumi e le a b i t u d i n i delle specie p r i m i t i v e da cui de r ivano . I b u o i r inselvat ichi t i 
c ioè que l l i che dal lo stato domestico sono passati alla v i t a semi-selvat ica, s ' incontrano 
p r inc ipa lmen te nei paesi già soggetti o t u t to ra soggetti al la dominaz ione spagnuola; 
tu t tav ia anche ne l l 'Eu ropa centrale p u ò accadere che u n t o r o riesca a sfuggire al 
d o m i n i o de l l ' uomo e v i v a per v a r i mesi a l lo stato selvatico ne l cuore del la foresta. L ' i m 
piegato forestale Henschel m i f o r n ì una p rova evident iss ima d i questo f a t to . Nel mese 
d i maggio f u g g ì dalle deserte so l i tud in i d i Henda u n v i t e l lo d i circa qua t t ro mesi , attra
v e r s ò a nuo to uno stagno larghiss imo e giunse fe l icemente nel le foreste d i Lupper 
dove si t ra t tenne a lungo . I n capo a qualche t e m p o lo si v ide aggirars i ne i boschi 
i n compagnia della selvaggina maggiore con cu i andava e r i t o r n a v a da l pascolo. 
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I I padrone de l la caccia locale o r d i n ò che fosse lasciato t r a n q u i l l o fino a l l ' a u t u n n o suc
cessivo. D u r a n t e la sua l i b e r t à p r o v v i s o r i a i l f o r t u n a t o v i t e l lo a c q u i s t ò i cos tumi e le 
ab i tud in i de i suo i c o m p a g n i e avrebbe soppor ta to cer tamente i r i g o r i d e l l ' i n v e r n o se 

non fosse stato ucciso ne l mese d i o t t o b r e ; m a ad o g n i m o d o era d iven ta to u n vero 
animale selvat ico p r o p r i a m e n t e de t to . 

I t o r i t an to apprezza t i ne l la Spagna p e r c h è sono ind i spensab i l i a i c o m b a t t i m e n t i . 
provengono da una specie domest ica . V i v o n o a f fa t to come i l o r o c o m p a g n i se lva t i c i ; 
lungo l ' anno n o n en t r ano m a i i n una stal la e n o n sono p u n t o c u s t o d i t i ; u n sorve
gliante v i s i t a so lamente d i t r a t t o i n t r a t t o le l o r o m a n d r e . N o n hanno una mo le 
molto considerevole , m a sono b e l l i s s i m i , r o b u s t i quan to m a i e f o r n i t i d i corna aguzze, 
abbastanza lunghe e r i v o l t e a l l ' i n f u o r i . I l l o r o m a n t e l l o è quasi sempre d i color 
castagno-scuro e t a l v o l t a b r u n o - n e r o . « La v i t a d i u n to ro dest inato a i c o m b a t t i m e n t i 
dell'arena pel suo aspetto esterno e per la sua indo le v io lenta », dice W Joest, « scorre 
press'a poco ne l m o d o seguente: Nato i n u n pascolo della Castiglia o de l l 'Anda lus ia 
che spesso occupa la superf ic ie d i 10 ,000 e t t a r i , a l l ' e t à d i un anno i l t o re l lo i ncominc i a 
a far v i ta comune coi suoi c o m p a g n i e viene o rna to dei segni d i s t i n t i v i che al lestano la 
p rop r i e t à del suo padrone . I pas tor i che r adunano i t o r i e l i sorvegl iano duran te i l 
pascolo non t a rdano a r iconoscere ne i s ingo l i i n d i v i d u i le a t t i t u d i n i p i ù o meno spic
cate che i n avven i r e d o v r a n n o r e n d e r l i a t t i a i g rand ios i c o m b a t t i m e n t i delle arene. 
Quelli che aggrediscono r i p e t u t a m e n t e i l pastore, malgrado le aguzze pun tu re del suo 
bastone f e r r a t o , vengono r i p o r t a t i a l pascolo e lascial i a l l ' a p e r t o ; g l i a l i i i invece 
seguono i l l o r o dest ino che ne f a r à t a n t i b u o i . 1 t o r i p i ù c a d i v i , resi i n e r m i per mezzo 
di apposit i cuscinet t i app l i ca t i f r a le corna , sono condo t t i nei v i l l agg i e nel le piccole 
città che n o n possono procacciars i i « t e r r i b i l i t o r i » delle g r a n d i c i t t à , e a l lo ra , abban
donati a s è stessi sul la piazza p r inc ipa l e del paese, cost i tuiscono i l mass imo d i v e r t i 
mento dei g i o v i n e t t i e dei d i l e t t an t i che fanno secoloro le p r i m e a r m i della t r emenda 
guerra. I ragazzi d 'ogn i e t à l i t o r m e n t a n o i n m o d o compassionevole senza p e r ò 
fer i r l i , per cu i le povere bestie p r i v e delle l o r o a r m i p r i n c i p a l i e non ancora avvezze 
a vedere tanta gente r i u n i t a ins ieme , da p r i n c i p i o n o n sanno d i fenders i i n nessun 
modo. G i u n t i a l l ' e t à d i 4- o 5 a n n i i t o r i scelti passano nel le m a n i degl i i m p r e s a r i dei 
circhi i q u a l i l i acquis tano spesso a car i ss imo prezzo. Nel la not te che precede i l c o m 
battimento vengono r i n c h i u s i i n a m p i e stal le collocate d i n a n z i a l l ' an f i t ea t ro . Duran te 
i l viaggio che si r i ch iede per recars i da l pascolo a l l ' a rena i t o r i sono gu ida t i da b u o i 
domestici addest ra t i a l l ' uopo i qua l i prestano i m e d e s i m i serv ig i r i ch ies t i d a l l ' u o m o 
agli e lefant i domes t i c i nel la caccia degl i e le fan t i se lvat ic i ». 

I l c l i m a e le c o n d i z i o n i del Cont inente Nuovo erano assai f a v o r e v o l i a l lo sv i luppo 
dei buo i domes t i c i i q u a l i p e r ò n o n t a r d a r o n o a r i n s e l v a t i c h i r s i . Colombo t r a s p o r t ò 
in Amer ica quest i u t i l i s s i m i a n i m a l i domes t i c i duran te i l suo secondo viaggio a 
San D o m i n g o . I v i g i u n t i i b u o i si m o l t i p l i c a r o n o cos ì rap idamente che a lcun i ann i 
dopo tu t t a l ' i sola era abi ta ta da v i t e l l i de i due sessi. 27 ann i dopo la scoperta d i 
San D o m i n g o le m a n d r e composte d i 4 0 0 0 i n d i v i d u i n o n erano pun to rare nel paese. 
Nel 1587 vennero esportate da l l ' i so la 35 ,000 p e l l i d i bov ine . Nel 1540 f u r o n o t raspor 
tati n e l l ' A m e r i c a Mer id iona le m o l t i s s i m i t o r i p roven i en t i da l la Spagna. I I c l ima de l 
Nuovo Mondo era tan to favorevole al lo ro sv i luppo che i n breve essi si emanciparono 
completamente dagl i u o m i n i che l i sorvegl iavano. Cent ' anni dopo quei t o r i si erano 
mol t ip l i ca t i per m o d o da popolare i Pampas dove erano oggetto di a t t ive caccie s i m i l i 

a quelle p ra t ica te p i ù t a r d i n e l l ' A m e r i c a Set tent r ionale a danno dei b i s o n t i . I p o v e r i 
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t o r i venivano uccisi soltanto a cagione della pe l le ; la carne e i l grasso erano divora t i 
dai cani selvatici e domest ic i e dagl i avo l to i . T a l i spaventosi mace l l i impover i rono 
miseramente le schiere dei t o r i selvat ici che r i f i o r i r o n o sol tanto i n questi u l t i m i anni 
i n seguito al metodo p i ù razionale della caccia. 

Nelle isole Fa lk l and i l bue si è a l t u t to r inse lva t ich i to e viene appena perseguitato 
di t ra t to i n t ra t to da i m a r i n a i che hanno esaurito le lo ro p r o v v i g i o n i d i carne. I buoi 
r inse lva t ich i t i b ianchi come i l lat te, osservati da l o r d George Anson nel 1742 nell ' isola 
d i T in ian appartenente al g ruppo delle Mariane n o n erano certo meno d i 40,000. 
Siccome g l i u o m i n i del suo equipaggio dovevano economizzare alquanto la polvere e 
le cartuccie, non potevano abbandonarsi al la caccia co l l ' a rdore desiderato, ma siccome 
d'altra parte erano a v i d i d i carne fresca, si avvezzarono a inseguire e ad uccidere i 
buoi al la corsa. Le isole Galapagos, le F i l i p p i n e e le isole Sandwich albergano mol t i 
buoi r i n s e l v a t i c h i t i ; i l B i c k m o r e accerta che questi n o n mancano neppure nell ' isola di 
Gelebes e abbondano tanto ne l l 'Aus t ra l i a quanto nel la Nuova Zelanda. « I n quest 'ult ima 
regione », scrive i l Lendenfe ld , « l i i ncon t ra i quasi sempre i n montagna . Sono straor
d inar iamente t i m i d i e caut i e non m i f u m a i possibile d i a v v i c i n a r m i alle lo ro schiere 
per modo da pote r l i uccidere col fuci le . Si dice che appena l ' u o m o si avvic ina ad una 
schiera d i buo i , i l to ro che la guida g l i si p rec ip i t i addosso senz 'al t ro. I buoi selvatici 
che v i d i nel la Nuova Zelanda erano b ianch i e chiazzati d i b r u n o ». I buo i r inselvat i 
ch i t i non sono neanche r a r i negli a l t ip ian i del l 'Asia centrale e abbondano a preferenza 
là dove le mandre dei buo i domest ici vennero abbandonate a s è stesse i n seguito alle 
guerre. A lmeno cosi dice i l Prshewalski . I l bue v ive al lo stato l ibero nella Colombia 
come i n quasi t u t t i i paesi de l l 'Amer ica Mer id ionale , non g i à i n p ianura , ma sulle 
a l ture delle Cordigl iere . Quando i Gesuiti della p rov inc i a d i San Mar t ino dovettero 
abbandonare le lo ro miss ion i , g l i a n i m a l i lasciati i n bal ia d i s è stessi r i sa l i rono fino 
al l i m i t e della vegetazione dove v ivono tu t to ra d i v i s i i n p icco l i b r anch i . 

I ragguagli r i f e r i t i p iù sopra d imos t rano dunque che i l bue domestico r iusc ì a 
sot t rars i al d o m i n i o de l l ' uomo i n mo l t e par t i del globo essenzialmente diverse f ra 
l o r o ; ma i n complesso f u e r imase suo schiavo f i n dal le epoche preistoriche più 
antiche. I n generale i l bue f u sempre e cont inua ad essere tu t to ra singolarmente 
apprezzato. G l i an t ich i Egizi pregavano i l dio A p i i n f o r m a di bue e g l i rendevano 
solennemente i p i ù a l t i o n o r i . La dea Iside por tava i n capo corna d i vacca, come più 
t a r d i l ' I o dei Grec i ; i b u o i considerat i come sacri venivano o f f e r t i i n sacrificio a 
queste due d i v i n i t à . Nella L i b i a i buoi erano addomest icat i , ma n o n m a i ammazzati 
e se ne usuf ru iva soltanto i l latte. A Cirene i l battere una vacca era considerato come 
un de l i t to . I Celti consideravano la vacca come u n dono i m m e d i a t o della Divini tà e 
per questo r igua rdo anche g l i I n d i a n i del nost ro t empo n o n la cedono agl i antichi 
Egiz i . A b b i a m o g i à detto p i ù sopra che var ie t r i b ù di I n d i a n i consideravano come 
sacre diverse razze d i b u o i ; i n sostanza i l cul to era dapper tu t to i l medes imo. Secondo 
la relazione d i Hi ige l la vacca sarebbe u n animale sacro pei B r a m i n i del Cascemir: 
chi ne uccide una è pun i to colla mor te . I l G ò r t z ch iama i buo i u n f lagel lo generale 
de l l ' Indos tan . Credendo d i fare un 'opera m e r i t o r i a , i p r o p r i e t a r i segnano i l o r o buo i col 
march io d i Siva e quegl i a n i m a l i percor rono l iberamente le strade, non cedono i l passo a 
nessuno, u r tano , calpestano e mangiano c iò che lo ro si presenta. G l i Arab i d i Bakara, 
t r i b ù che si aggira t r a i l F i u m e Bianco e i l Cordofan, trassero persino i l l o r o n o m e dal bue. 

I D inka , negr i appar tenent i ad una t r i b ù s tabi l i ta sulle r i v e del F i u m e Bianco 

hanno pel nostro prezioso an imale domest ico u n cul to n o n d i certo i n f e r i o r e a quello 
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degli I n d i a n i e de i P a r s i . . « T u t t o c iò che p rov iene da l bue » , dice lo S c h w e i n f u r t h , 
« e nob i l e e p u r o ; lo sterco b ruc i a to fornisce una cenere che p u ò serv i re d i g iac ig l io 
agli u o m i n i e p r o v v e d e l o r o ne l lo stesso t e m p o i l mate r ia le necessario per in tonacars i 
di b ianco ; l ' o r i n a v iene adoperata dai neg r i come acqua d i toelet ta e sostituisce pu re 
i l sale da cucina che manca i n quel le r e g i o n i ; q u e s t ' u l t i m a circostanza scusa ai nos t r i 
occhi tale uso popo la re che p e r ò n o n si conc i l i a g r an f a t to co l l ' idea del la purezza 
tanto decantata dag l i O r i e n t a l i . I b u o i e le vacche n o n vengono m a i ucc i s i ; quando 
sono a m m a l a t i i l o r o p a d r o n i l i accudiscono con m o l t a sol lec i tudine dopo d i a v e r l i 
collocati i n apposi te capanne g r a n d i ed a r iose ; i pove re t t i si contentano d i mangia re 
la carne degl i i n d i v i d u i m o r t i per disgrazia , sebbene n o n disdegnino per n u l l a questo 
cibo p u r c h é la g iovenca uccisa n o n appar tenga a l la l o r o m a n d r a . I l bue, oggetto de i 
loro omaggi , rappresenta per essi la g io ia del la p r o p r i e t à , p e r c i ò è indesc r iv ib i l e i l 
dolore p rova to da i p a d r o n i del le m a n d r e quando la m o r t e o i l dest ino rappresentato 
da qualche s t ran ie ro senza cuore rap iscono l o r o alcune vacche » . Le numerose t r i b ù 
di pastori s tab i l i te n e l l ' A f r i c a m e r i d i o n a l e apprezzano ed onorano a l tamente i l bue 
domestico; ne posseggono m a n d r e i n n u m e r e v o l i composte d i c inquecentomi la , o t t o 
centomila e p e r f i n o d i un m i l i o n e d i i n d i v i d u i ed hanno t r a s fo rma to l ' a l l evamento de l 
bue in « una vera scienza ». Le guerre che s i f anno a vicenda sono sempre o r ig ina te 
dal possesso delle m a n d r e d i b u o i ; i N a m a s t a b i l i t i i n quel la regione d e l l ' A f r i c a m e r i 
dionale-occidentale soggetta a l p ro te t to ra to della Germania , sono sempre i n guerra cogl i 
Herero p e r c h è sperano d i ca t tu ra re una par te delle l o r o r icchiss ime m a n d r e d i bov ine . 

I l nostro bue domest ico è dunque u n an ima le amato , s t ima to ed onora to da 
tutti g l i a b i t a n t i del la t e r r a e venne pers ino al logato ne l cielo. Secondo l 'ant ica l eg 
genda ind iana , la vacca avrebbe l ' onore d i essere i l p r i m o an imale della creazione; 
i l bue chiamato « Nanda » occupa presso quel le gent i i l posto assegnato a San P i e t r o ; 
custodisce una delle p a r t i de l c ie lo . Da c iò forse dipende i l n o m e d i « To ro » dato 
ad una costellazione. Persino le con f r a t e rn i t e p i ù sante che vedono l ' i m p u r i t à i n ogni 
cosa considerano i l bue come u n an ima le p u r o , i l cu i c o m m e r c i o n o n p u ò essere che 
profittevole a l l ' a n i m a dei c reden t i . I Sudanesi si compiacc iono ne l fars i dare i l t i t o lo 
onorifico d i « bue » e paragonano e loquentemente con quel la del t o r o la forza dei 
loro figli. I l bue ha c o n t r i b u i t o p i ù d i ogn i a l t r o an ima le a l l ' i n c i v i l i m e n t o d e l l ' u o m o . 
Ottone Kotzebuer osserva con ragione che la scoperta d i Vancouver i n i z i ò un 'e ra 
nuova per le isole Sandwich p e r c h è l ' i n c i v i l i m e n t o degl i i so lan i i n c o m i n c i ò col la 

introduzione del bue . 
Sebbene possa parere assurdo menz ionare i l p r o f u m o par l ando del lo sterco del 

bue, le osservazioni fa t te da 0 . Kuntze n e l l ' A m e r i c a centrale , sul cont inente asiatico 
e nell ' isola d i Giava d i m o s t r a n o che anche lo sterco degl i a n i m a l i p u ò avere u n b u o 
nissimo odore . « Nelle r eg ion i t r o p i c a l i , scr ive i l Kun tze , lo sterco del bue disseccato 
e nuovamente i n u m i d i t o da l la rug iada acquista spesso u n p r o f u m o squisi to che 
ricorda ad u n t e m p o que l lo della rosa e quel la de l la van ig l i a . Duran te i l m i o soggiorno 
a Costarica, m e n t r e cercavo l 'o rchidea Cattlega darwini, m i lasciai ingannare p iù 
di venti vo l t e da u n dolc iss imo p r o f u m o emana to apparentemente dal le piante v i c i n e : 
invece del fiore desiderato t r o v a i sempre una q u a n t i t à p i ù o meno abbondante d i 
sterco d i vacca. I l s ignor B r à u t i g a m , s t ab i l i to ne l l ' i so la d i Giava, co l t iva una specie 
di erba pa r t i co la re dest inata a serv i re d i foraggio al bes t iame e adopera come c o n 
cime lo sterco d i b u f a l o ; osservai che quel lo sterco aveva precisamente lo stesso 

odore d i que l lo che aveva t rova to p r i m a nel le foreste delle r e g i o n i t r o p i c a l i . U n ' a l t r a 
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vol ta , percorrendo i n carrozza la strada che conduce a K u r i p a n , f u i co lp i to da uu 
p r o f u m o gradevole proveniente dallo sterco lasciato nel l 'aper ta campagna dalle 
mandre d i bovine ». 

La v i ta del bue domest ico ne i v a r i paesi della ter ra m e r i t a d i essere studiata con 
qualche attenzione essendo interessante ed i s t ru t t i va . Volendo incominc ia re storica
mente, volgeremo dapp r ima la nostra attenzione su quelle mandre che si trovano 
ancora nelle stesse cond iz ion i i n cui erano sotto la dominaz ione degli an t ich i . I nomadi 
del Sudan or ientale prat icano con passione l ' a l levamento delle mandre , seguendo 
precisamente g l i stessi me tod i adot ta t i m ig l i a i a d ' ann i addietro dai l o ro padr i . Le 
mandre d i bovine costi tuiscono la l o ro unica ricchezza. Essi vengono s t imat i secondo 
i l numero d i pecore e d i buo i che posseggono, nel lo stesso m o d o in cui sono stimati 
i Lappon i secondo i l n u m e r o delle lo ro renne. La v i t a d i quelle t r i b ù si collega i n t i 
mamente co l l ' a l levamento del bes t iame: le rap ine sole p rovvedono a questi nomadi 
ciò d i cu i hanno bisogno per v ivere , m a i n generale essi si mantengono soltanto col 
loro bestiame. Molte t r i b ù arabe le qua l i pe rcor rono le steppe r icche d i pascoli che 
si estendono a mezzogiorno del 18° grado d i l a t i tud ine n o r d , sono i n perpetua guerra 
le une colle al tre a cagione delle loro mandre , ed emigrano d i cont inuo per la mede
sima ragione. E chiaro che i n quelle r eg ion i si t r a t t a d i a l levamento l ibero p e r c h è a 
nessuno passa pel capo l ' idea d i fabbr icare una stalla per g l i a n i m a l i domestici . Sol
tanto nei luoghi dove abbondano i l eon i , g l i i nd igen i cercano di proteggere almeno 
durante la notte i buo i , le pecore e le capre per mezzo d i un 'a l ta siepe d i mimose 
e di spine che cinge c i rco larmente i l lo ro giacigl io . Colà dove i l re della foresta non 
impone t r i b u t i a nessuno, si lasciano pernot tare a l l ' aper to i n tu t ta l i b e r t à le mandre 
che pascolano t r anqu i l l amente . 

I nos t r i p rop r i e t a r i p i ù r i cch i e i g rand i a l l eva tor i d i bestiame, vale a di re gli 
Olandesi e g l i Svizzer i , non possono fars i un ' i dea del numero delle mandre che 
appartengono a quei popol i n o m a d i . Presso i l v i l laggio d i Melbess d i cui ho già parlato 
una vo l ta , la steppa si abbassa f o r m a n d o u n largo bacino nel cui suolo furono sca
vate numerose cisterne a l l 'un ico scopo d i abbeverare i l best iame che v i si precipita 
nelle ore p i ù calde del pomer igg io . I n quel bacino b ru l i ca da mane a sera e durante 
tut ta la notte u n aggregato d i u o m i n i e d i a n i m a l i imposs ib i le da descrivere. Accanto 
ad ogni cisterna g l i i nd igen i hanno scavato da 6 ad 8 pozze, g r a n d i vasche naturali 
arginate con terra argi l losa. Queste pozze che vengono r i e m p i t e t u t t i i g i o r n i sono 
in t ieramente vuotate dalle bestie che si recano a dissetarvis i . Circa 100 u o m i n i passano 
i l pomer igg io e la notte ad at t ingere l 'acqua dalle cisterne e a versar la i n quei reci
p ien t i i n cui sogliono aggiungere al l 'acqua una piccola q u a n t i t à d i t e r ra leggermente 
salata. I n generale le vasche n o n sono ancora al t u t to piene quando giungono gli 
a i -menti . I n f i n i t e schiere d i pecore, d i capre e d i bov ine sbucano da ogn i par te ; i l 
bestiame p i ù piccolo precede i l bestiame maggiore . I n capo a pochi m i n u t i l 'ampio 
bacino è co lmo d i a n i m a l i . Non si vede p i ù a l t ro che u n ' i m m e n s a m a n d r a d i innu
merevo l i bestie f r a cui spicca d i t rat to i n t ra t to la b r u n a figura d i u n indigeno. Migliaia 
d i pecore e d i capre vengono senza in te r ruz ione a l l ' abbevera to io ed al t ret tante se ne 
vanno p ienamente soddisfatte. Appena i l bacino i n c o m i n c i a a svuotars i , i b u o i , trat
tenut i a fat ica dai pastor i , v i si prec ip i tano alla lo ro vo l ta e al lora non si vede più 
nu l l a a l l ' i n f u o r i d i una massa b runa ondeggiante, sul la quale s ' innalza una foresta di 
corna. Gl i u o m i n i scompaiono al tu t to i n mezzo alle bov ine d i cui p redominano la 

t in ta b runa . Tu t to quel l 'abbeveratoio rassomigl ia ad una stalla la quale non sia stata 
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r ipu l i t a da mes i e mes i . Malgrado i l sole cocente, i l conc ime r i c o p r e i l t e r r eno e v i 
fo rma u n o s t ra to che g iunge al l 'a l tezza del g i n o c c h i o ; le pozze sono r i p u l i t e con cura 
acc iocché l ' acqua v i r i m a n g a sempre l i m p i d a e p u r a . Verso sera finalmente le u l t i m e 
bestie assetate si d i sperdono, e a l l o r a g l i u o m i n i r i c o m i n c i a n o con n u o v a lena ad 
attingere acqua dal le cisterne, a f f i n c h è la m a t t i n a seguente l 'acqua non faccia d i f e t to 
nelle pozze. Qualchevol ta compa iono pure a l l ' abbevera to io i c ame l i dal le lunghe 
gambe, da 5 0 0 a 1000 capi per v o l t a ; bevono a s a z i e t à q u i n d i si a l l on tanano d i 
nuovo. E imposs ib i l e calcolare anche appross ima t ivamen te i l n u m e r o d i quei b u o i , 
giacché i n mezzo a que l la confus ione nessuno riesce a c o n t a r l i ; t u t t av i a n o n credo 
di esagerare d icendo che ogn i g i o r n o v i abbeverano a quel le pozze p i ù d i 60 ,000 
capi d i best iame, f r a m a n d r e e greggie. 

Anche i D i n k a , d i cu i a b b i a m o par la to p i ù sopra, posseggono numerose m a n d r e 
e le accudiscono col la mass ima di l igenza , le conducono al pascolo e du ran te la not te 
le fanno r i covera re a l l ' ape r to i n apposi te stalle a cu i d à n n o i l n o m e d i « m u r a c h ». 
« Queste stalle », dice H e u g l i n , « si t r ovano sempre a cielo scoper to ; i negr i scelgono 
un luogo poss ib i lmente elevato e asciut to ( c o n d i z i o n i d i f f i c i l i da t r ova re sulle r i v e del 
Nilo Bianco) , q u i n d i lo r i n c h i u d o n o con una pal izzata grossolana e al la sera, dopo 
di avervi i n t r o d o t t e le m a n d r e , ne sbar rano l ' ingresso con t r o n c h i d 'a lbero o con 
fasci d i spine. Duran te la g i o r n a t a hanno avuto cura d i raccogliere e d i spargere a l 
sole lo sterco delle vacche, una vo l t a secco lo raccolgono i n m u c c h i d i ugual mole 
nell ' interno del r ec in to . I n questo m o d o r iescono ad averne sempre un 'abbondante 
provvista. Appena vengono le m a n d r e , d à n n o fuoco ad ogni mucch io d i sterco, e 
allora si f o r m a sopra t u t t o i l m u r a c h una nuvo la d i f u m o abbastanza densa, s i m i l e a 
quella che si osserva sulle carbonaie . Questo f u m o ha lo scopo d i a l lon tanare le 
mosche pungen t i e d i procacciare u n b u o n r iposo alle bestie a c c i o c c h é possano p r o 
durre m o i t o lat te . Questa f u m i c a z i o n e pa r t i co la re du ra tu t ta la not te e pare sia m o l t o 
gradita -agli a n i m a l i r i n c h i u s i ne l r ec in to . Ma in t an to la combus t ione del lo sterco 
produce una po lvere fina la quale du ran te la g io rna ta è pure raccol ta i n m u c c h i e 
sparsa ne l r ec in to dove sosti tuisce la pagl ia del le nos t re stalle, e r i p a r a le bestie dalle 
mosche ». 

Nelle mon tagne de l l 'Ab i s s in i a i b u o i domes t i c i po r t ano i l carico e t i r ano i c a r r i ; 
nel Sudan e ne l Cordofan sono des t ina t i p r i n c i p a l m e n t e a l la r i p r o d u z i o n e ; tu t t av ia 
gli indigeni a p p r o f i t t a n o de l la t te f o r n i t o dal le vacche per fare con esso u n b u r r o 
squisito. I D i n k a considerano i l o r o b u o i come una vera de l iz ia degl i occhi . Questi 
animali hanno pu re una grande i m p o r t a n z a n e l l ' A f r i c a mer id iona l e p o i c h é le escur
sioni d i caccia e i v i agg i r i ch ie s t i da l c o m m e r c i o sarebbero a d d i r i t t u r a imposs ib i l i 
in quelle s o l i t u d i n i deserte p r i v e d ' acqua e d i c ibo . 1 b u o i del paese, robus t i per 
natura e t e m p r a t i alle p i ù g r a n d i fa t iche , t rasc inano i grossi c a r r i ca r i ch i d i m e r 
canzie a t t raversando le sabbie del deserto, le p a l u d i , i fiumi, i t o r r e n t i asciut t i e 
profondi, solcat i da l le p ioggie , i t e r r e n i coper t i d i roccie f r a n t u m a t e e i sent ier i d i 
montagna cons idera t i come i m p r a t i c a b i l i ne i n o s t r i paesi. Questi v iaggi r i ch iedono 
però sempre l ' i n t e r v e n t o d i 1 0 - 1 6 b u o i i qua l i sono costre t t i ad ingh io t t i r e una grande 
quant i t à d i po lve re , a soppor ta re i cocent i r agg i del sole, i l f r eddo della not te e deb
bono conten tars i d i u n c ibo spesso m o l t o scarso e d i poca acqua n o n sempre p u r i s 
sima; qua lchevo l ta s o f f r o n o la sete, e questo è per essi i l p i ù grave t o r m e n t o . Per vero 
dire la resistenza dei b u o i p r o p r i d e l l ' A f r i c a m e r i d i o n a l e n o n è i l l i m i t a t a e non c o n 
viene pres tar fede a i r agguag l i r i f e r i t i da ce r t i v i a g g i a t o r i secondo cu i essi po t rebbero 
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prestare i l o r o se rv ig i per 6, 7 ed anche per 8 g i o r n i d i seguito senza mangia re nè 
bere. È di f f ìc i le che soppor t ino la sete o l t r e 4 0 - 6 0 ore nel le g iorna te p i ù calde 
dell 'estate; durante la stagione p i ù fresca possono r imane re 70 -90 ore senza inghiot 
t i r e una goccia d 'acqua; non sono i n grado d i t i r a re i l car ro p i ù d i 20 o 30 ore di 
seguito : i l l avoro eccessivo, superiore al le l o r o forze , l i uccide. La vis ta dell'acqua 
basta a r i a n i m a r l i anche quando sono esausti e spossati dalle lunghe fatiche della 
marcia ; appena vedono da lontano una pozza d'acqua v i si prec ip i tano all ' istante e 
bevono avidamente per modo che i l l o ro corpo gonfia a vis ta d 'occhio e diventa ton
deggiante come una bot te . 

Le mandre d i bovine che si aggirano nelle deserte so l i t ud in i de l l 'Af r i ca meridionale 
contengono degli i n d i v i d u i scelt i appar tenent i ad una razza allevata ne i t emp i andati 
dagl i Scinana o Bescinana, la quale si d is t ingue per le corna gigantesche, molto 
discoste f r a lo ro ; i n f a t t i le punte d i queste corna sono spesso divise da una distanza 
d i o l t re 2 m . e si dice che questa distanza possa ascendere persino a 3 m . I l Pechuel-
Loesche possiede nella sua collezione due belle corna bianche come l ' avo r io che 
appartengono ad uno dei cosidett i « Buo i sacri » degli Herero ( A f r i c a meridionale-
occidentale) ; sebbene n o n si possano annoverare f r a le corna p i ù g rand i , queste sono 
divise da una distanza d i 159 c m . I l Pechuel-Loesche o s s e r v ò pure i n quelle lontane 
reg ion i var ie sorta d i bovine p i ù o meno g rand i d i cu i le corna n o n soltanto oscil
lavano sulla testa, ma penzolavano a d d i r i t t u r a la tera lmente . Le corna poderose di 
quegli a n i m a l i erano attaccate ad u n tessuto cutaneo ri lassato, si potevano trarre 
qua e là sul cranio e persino incrociare sulla bocca e sul col lo ; quando l 'animale si 
muoveva penzolavano dal la testa come appendici superf lue . I b u o i f o r n i t i d i questa 
sorta d i corna n o n sono i l p rodot to d i u n a l levamento regolare ; g l i ind igen i accertano 
invece che nascono occasionalmente da gen i to r i p r o v v e d u t i d i corna n o r m a l i . I buoi 
f o r n i t i d i corna penzolant i sono m o l t o preg ia t i come a n i m a l i da sella, p e r c h è non 
possono toccare con esse le gambe del cavaliere. Haacke o s s e r v ò nelle corna dei buoi 
p r o p r i del l ' isola Maur iz io una s t ru t tu ra analoga a questa; nessun a l t ro naturalista 
r i fer isce d i averla veduta i n al t re p a r t i della t e r ra . 

Nella Russia mer id iona le , nel la Tar ta r i a e p robab i lmen te anche i n una gran 
parte del l 'Asia centrale prosperano numerose mandre d i bov ine . Tu t t a la steppa 
della Russia mer id iona le è popolata d i b r anch i d i cava l l i , d i pecore e d i bovine. 
Durante l'estate questi a n i m a l i domest ic i v i v o n o i n l i b e r t à assoluta; nei lunghi e 
r i g i d i i n v e r n i t rovano m o d o d i r i pa ra r s i dalle in t emper i e d ie t ro u n al to m u r o di 
te r ra . A l l o r c h é questo m u r o è f o r n i t o da una par te d i u n misero te t to , diventa una 
comoda stalla. I b u o i pr imeggiano pel l o ro grande n u m e r o f r a g l i a n i m a l i poc'anzi 
enumera t i ed hanno anche m o l t i vantaggi sui l o ro compagni d i l i b e r t à , p o i c h é sop
por t ano abbastanza bene le bufere d i neve tanto nocive a i cava l l i e alle pecore; invece 
d i s m a r r i r s i nel le so l i t ud in i della steppa t rovano modo d i r i t o r n a r e a casa se l'uragano 
n o n è t r oppo v io len to . Gl i a r m e n t i vengono abbandonat i a l o r o stessi nel la maggior 
par ie del la Russia mer id iona l e e sono cus tod i t i da i pas tor i i qua l i p rocurano d i tenerli 
ins ieme e d iv idono le m a d r i dai t o r e l l i s e m i - a d u l t i . Quegli a n i m a l i sono straordina
r i amen te sobr i , quasi insens ib i l i alle i n t emper i e e m o l t o resistenti sebbene spesso 
debbano contentars i d i u n cibo a lquanto scarso. Presso i K i r g h i s i ed i Calmucchi 
menano una v i t a nomade p r o p r i a m e n t e det ta e vengono pure adoperat i come bestie 
da soma. Nell 'estate la steppa provvede a t u t t i g l i a r m e n t i u n pascolo abbon

dan t e ; n e l l ' i n v e r n o i o roDr ie t a r i delle m a n d r e scelgono i luoghi dove abbondano 
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i canneti d i cu i i b u o i mang iano v o l o n t i e r i le fogl ie disseccate. Nelle steppe della 
Russia m e r i d i o n a l e le m a n d r e vengono abbeverate al m a t t i n o per tempo, q u i n d i 
condotte ne l deser to ; verso sera i b r a n c h i d i bov ine r i t o r n a n o spontaneamente a 
casa e a l l o r a le m a d r i r i t r o v a n o con erioia i v i t e l l i da cu i erano state divise al mat~ 
tino. Le vacche e i v i t e l l i r i m a n g o n o nella s tal la t u t t o l ' i n v e r n o ; i b u o i con t inuano 
invece a pascolare a l l ' aper to finché la neve n o n è t r o p p o al ta . 

Nei t e m p i anda t i i b u o i de l l 'Ungher i a n o n avevano una sorte m o l t o diversa da 
quella a cu i vanno i n c o n t r o i b u o i del la Russia m e r i d i o n a l e . Dovevano procacciars i 
ind iv idua lmente per p r o p r i o conto i l c ibo quo t id i ano e n o n erano p ro t e t t i n è accudi t i 
da nessuno. M o l t i erano tan to selvat ici da n o n pe rme t t e r e a l l ' u o m o di avvic inars i ai 
loro b ranch i . I v i t e l l i poppavano a lungo , finché ne sent ivano i l bisogno, e i pas tor i 
non l i separavano dal le m a d r i che a l l ' e t à d i due a n n i . Oggid ì le cose sono muta te 
radicalmente anche n e l l ' U n g h e r i a ; i n f a t t i M . O d r i k r i f e r i sce che i b u o i del paese sono 
ben lon tan i dal godere la l i b e r t à i l l i m i t a t a dei l o r o p r o g e n i t o r i . Anche i n I t a l i a abbon 

d a n o i b u o i che v i v o n o a l lo stato semi-se lva t ico . Nel le M a r e m m e , spiaggie per 
fettamente p iane , f e r t i l i , m a paludose che si estendono f r a Pisa e Napol i e sono 
quasi deserte a cagione del l o ro c l i m a m a l s a n o , si aggirano i numeros i b r a n c h i 
del bue i t a l i ano che v i v e tu t to l ' anno a cielo scoperto, i m p r e n d e lunghe m i g r a z i o n i 
ed è sorvegliato sol tanto dal la gente p i ù rozza del paese. La v i t a del bue n o n è 
molto diversa da questa ne l la Valachia , ne l la Serbia, ne l la Bosnia, nella Bulgar ia e 
nella Sir ia . 

I l nostro u t i l i s s imo an ima le domest ico è oggetto d i ben a l t re cure nelle r eg ion i 
montuose de l l 'Europa centrale e p r i n c i p a l m e n t e sulle A l p i , sebbene n o n venga accu
dito neppur q u i col la d i l igenza che si potrebbe desiderare. « I n generale », dice lo 
Tschudi, « le stalle sono def ic ien t i per v a r i r i g u a r d i . Le vacche salgono ne l l ' a l ta m o n 
tagna deve pascolano l 'e rbet ta cor ta e succosa, m a p iu t tos to scarsa. Se avviene qualche 
nevicata i m p r o v v i s a i n p r i m a v e r a o i n au tunno , le bov ine si raccolgono mugghiando 
dinanzi ai casolari dei pas tor i dove s tentano a t rova re u n r i p a r o e dove spesso i l 
pastore non è i n grado d i o f f r i r l o r o u n pugno d i fieno. Quando pe rdurano le pioggie 
fredde, le povere bestie si accovacciano sotto le r u p i o ne i boschi . Le vacche pregne 
debbono spesso p a r t o r i r e l u n g i da ogn i assistenza u m a n a e recano la sera a l l ' a t ton i to 
pastore una m a m m e l l a gonf i a d i lat te e u n v ispo v i t e l l o che saltella al l o r o fianco. 
Ma spesso le cose vanno male . Eppure , median te t u t t i quest i i nconven ien t i , i l t r a n 
quillo soggiorno del la mon tagna è s o m m a m e n t e g r ad i l o alle bov ine . Per averne una 
prova basta fa r r i suonare nel la val le una d i quel le grosse campanel le che fanno echeg
giare la l o ro squ i l l a a rgent ina al la par tenza per le A l p i e a l r i t o r n o dal l ' a l ta m o n 
tagna. Appena in tende i r i n t o c c h i della campanel la la m a n d r a d à segni d i evidente 

( attenzione. Le vacche si r adunano muggh iando e spiccano a l legr i sa l t i , credendo di 
udire veramente i l segnale del la par tenza. Quando i l v iaggio incominc ia , quando la 
più bella vacca po r t a appesa al col lo la campanel la p i ù grossa legata da u n nastro 
variopinto, quando le si attacca f r a le corna u n mazzo d i fiori e i l somare l lo viene 
caricato delle caldaie pel cacio e delle p rovv i s t e e lo sgabello per mungere è attaccato 

, alle corna d i una vacca, e le l inde pastorelle i n tuonano le l o ro canzoni a lp ine ment re 
le grida alte ed al legre echeggiano per la val le , a l lo ra è f ac i l cosa l 'osservare la gioia 

} colla quale le buone e spesso cocciute bestie si d ispongono i n fila per fa r r i t o r n o alle 

, amate mon tagne . Le vacche r imas te i n d i e t r o nel le val la te seguono spesso d i p r o p r i o 
I impulso le compagne sulle A l p i lontane . 
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« Veramente , quando i l t empo è b e l ì o i l soggiorno delle montagne è delizioso 
per una vacca. Le erbe a romat iche dei m o n t i , la c a m o m i l l a e i l t i m o le o f f rono i l 
m i g l i o r cibo che possa desiderare. I l sole n o n è tanto cocente come nel fondo delle 
val late; i moles t i t a fan i non la t o rmen tano durante i l sonno del pomer igg io e se per 
caso qualche parassita fa capol ino, tosto soccombe v i t t i m a della gial la codi t remola e 
delle pispole che cor rono t r anqu i l l amen te i n mezzo alle mandre , sempre pronte a 
prestare i l lo ro amorevole servizio. L a s s ù i l bestiame è p i ù vispo, p i ù fresco, più 
sano ; si r ip roduce p i ù spontaneamente e con maggior r e g o l a r i t à ; la v i t a p i ù conforme 
alle leggi della na tura svi luppa assai megl io la sua inte l l igenza naturale. Dovendo 
badare a s è stesso ogni i n d i v i d u o d iven ta p i ù a t tento , p i ù v ig i lan te ed ha migl ior 
m e m o r i a dei suoi compagni a f f ida t i a l la custodia incessante de l l ' uomo. La vacca 
a lp ina dist ingue ogni p ianta , ogni arbusto, sa t rova re i pascoli m i g l i o r i , conosce l'ora 
i n cui deve essere m u n t a , r iconosce da lon tano i l r i c h i a m o del pastore e g l i si avvicina 
con piena f i d u c i a ; sa quando ha da r icevere la sua porz ione d i sale, quando deve recarsi 
a l l 'abbeveratoio o ent rare nel la stal la, presente l ' avv ic ina r s i d ' un tempora le , discerne 
le piante che n o n le convengono, vegl ia e protegge i l suo v i t e l l i no e scansa colla 
massima cura i s i t i per icolosi . Ma la sua inna ta prudenza non è sempre sufficiente a 
preservarla dai pe r i co l i . La fame la spinge sopra falde, coperte d i erba succosa e grassa; 
men t re la povera bestia c a m m i n a sul decl iv io de l mon te , i l suolo ta lvol ta incomincia 
a cedere e a l lora l ' an imale scivola senza fa l lo : quando si accorge d i essere impotente 
ad a iutars i , la vacca si accovaccia sul ventre , chiude g l i occhi , si abbandona al proprio 
destino e scende g iù lentamente finché cade nel prec ip iz io oppure aspetta l ' intervento 
del pastore, t ra t tenuta da qualche radice alla quale r i m a n e sospesa ». 

La partenza per la montagna e i l soggiorno sulle A l p i costi tuiscono per così 
d i re la poesia della v i t a delle vacche. Nel la magg io r parte degli a l t r i paesi questo 
eccellente animale domest ico n o n ha una sorte cos ì bel la . I n Germania gode soltanto 
una l i b e r t à p i ù o meno l i m i t a t a durante l'estate, nelle r eg ion i montuose e i n quelle 
paludose del set tentr ione. I b ranch i d i vacche che si aggirano nei boschi della Turingia 
r i cordano m o l t o que l l i che pascolano sulle nostre A l p i , n è mancano i n nessuna grande 
foresta d i quelle r i d e n t i montagne . Ogni mandra possiede la sua orchestra particolare 
nella quale i l pastore r ipone tu t to i l suo orgogl io . V i sono m o l t i a r t i s t i speciali , fab
b r i can t i d i campanelle, che vanno i n p r i m a v e r a d i v i l l agg io i n v i l l agg io per accordare 
l 'orchestra . Ogni mandra deve avere a lmeno ot to campanelle d i va r io suono chiamate 
basso profondo , med io ed acuto, semibat tu ta , unissono, accordo, suono agnellino e 
p i f f e ro . F u osservato che le vacche conoscono beniss imo l 'orchestra della propria 
m a n d r a e i pastori r i t r o v a n o quasi sempre quel le che vanno smar r i t e r ichiamandole 
appunto col suono delle l o ro campanelle . Le vacche del la T u r i n g i a pascolano libera
mente nelle foreste duran te tu t t a l 'estate e r i e n t r a n o nelle stalle sol tanto i n autunno 
avanzato. 

Nelle r eg ion i montuose della Norvegia le bov ine v i v o n o press'a poco come nella 
Svizzera. 11 bue della Norvegia è robusto e t empra to a i r i g o r i del c l ima come gl i altri 
a m m a l i domes t ic i del paese; v ive m o l t o a l l ' aper to , m a verso sera fa sempre ri torno 
al la sua t iepida stal la . I l soggiorno del l ' a l ta montagna nel le pas tone ha certo per l 'uomo 
e per l ' an ima le la stessa a t t r a t t iva che presenta quel lo delle nostre A l p i ; ma non tutte 
le vacche godono le a m o r e v o l i cure delle g e n t i l i e l inde pastorel le che sanno animare 
così leggiadramente le giogaie del se t tentr ione. Così per esempio nelle r eg ion i boscose 
le m a n d r e possono vagare a l o r o p iac imento senza alcuna sorvegl ianza ; m a spesso 
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questa o q u e l l ' a l t r a vacca si aggira per l u n g h i g i o r n i ne i bosch i , stenta a cavarsi dal le 
paludi e da i p a n t a n i e quando r i t o r n a al pastore è i ndebo l i t a , d imagra t a , mezzo m o r t a 

di fame. Ne l cuor dell 'estate anche le zanzare t o r m e n t a n o mise ramen te le m a n d r e d i 
bovine e cos t r ingono i l o r o p r o p r i e t a r i a scacciarle con u n me todo analogo a quel lo 
praticato da i D i n k a : essi accendono tu t t e le n o t t i grossi mucch i d i t o rba d i cu i i l f u m o 
denso e abbondante a l lon tana le zanzare procacciando i l r iposo necessario alle mandre 
addormentate. I co lon i s t ab i l i t i n e l l ' A m e r i c a del N o r d adoperano pure con grande 
vantaggio i l f u m o p r o d o t t o da i f u o c h i accesi ne l l ' aper ta campagna per proteggere le 
bovine che pascolano duran te la not te nel le bassure del paese. L ' i n v e r n o del l 'es t remo 
settentrione è una ca t t iva stagione per le bov ine . Siccome la b reve estate del la Lappon ia 
non produce u n pascolo suff ic iente a n u t r i r e le bov ine , g l i i nd igen i r i c o r r o n o ad una 
alimentazione al t u t t o pa r t i co la re . Duran te l ' i n v e r n o fanno mang ia re alle bov ine fieno, 
paglia, fogl ie e r amosce l l i d i be tu l le , l i c h e n i , conc ime d i caval lo , p iante m a r i n e , alghe 
ed altre sostanze c o n s i m i l i , m a t r o v a n o pu re m o d o d i adoperare i pesci e sopra tu t to 
le teste dei m e r l u z z i che si pescano i n g ran copia appunto nel la stagione i n cu i scar

seggia magg io rmen te i l fo ragg io . Queste teste d i pesci vengono cotte i n g r a n d i caldaie, 
con l icheni e m u s c h i d 'ogn i sorta e lasciate b o l l i r e così a lungo che le l o r o ossa 
rammoll i te si cambiano i n ge l a t i na ; le vacche d i v o r a n o av idamente tale po l t i g l i a , 
sebbene sia tanto d ive r sa da l cibo r ichies to da i l o r o bisogni na tu ra l i . G l i ab i t an t i 
delle isole Lo foden m i dissero che debbono vegl iare sui r ec ip ien t i i n cui me t tono a 
seccare i l mer luzzo p e r c h è a l t r i m e n t i le vacche farebbero delle corpacciate d i pesce 

mezzo secco. 
Negli a l t r i paesi de l l 'Eu ropa i l best iame b o v i n o è quasi dapper tu t to uno sven tu 

rato schiavo d e l l ' u o m o ; t u t t a v i a ne l la Spagna i l t o ro gode d i una considerazione spe
ciale, p u ò d iven ta re l 'eroe del g i o r n o e spesso desta u n interesse assai maggiore d i 
qualsiasi cosa, da cu i u n o spagnuolo possa essere commosso. Questo ha u n occhio 
speciale per la bellezza del t o r o ; lo esamina e lo apprezza come fanno nei nos t r i 
paesi i conosc i tor i e g l i a m a t o r i dei cava l l i e dei can i . L o Spagnuolo n o n passa m a i 
con indi f ferenza d inanz i a l l ' u m i l e ed u t i l e bue da t i r o e osserva pe r f ino con tenerezza 
il vitello d i bel le speranze. Ciò dipende da l fa t to che t u t t i g l i Spagnuol i senza ecce
zione, tanto q u e l l i che ab i tano la m a d r e pa t r i a quan to q u e l l i de l Cont inente Nuovo , 
sono appassionati a m a t o r i d i spet tacoli apprezzat i pure dagli a n t i c h i R o m a n i , m a da 
cui sfuggono i p o p o l i co l t i e c i v i l i . Gl i Spagnuol i considerano ed apprezzano un ica 
mente i t o r i secondo le a t t i t u d i n i d i cu i possono o a lmeno po t rebbero dar p rova nei 

grandi c o m b a t t i m e n t i dei c i r c h i . 
Dopo quan to ho det to p i ù sopra, poco m i resta da aggiungere i n t o r n o alle f a c o l t à 

intellettuali de l bue domest ico . L ' in t e l l igenza d i questo an imale non è certo m o l t o 
sviluppata ; esso è col la pecora la p i ù s tupida delle nostre bestie. I m p a r a a conoscere 
e anche ad amare i l suo guard iano , obbedisce a l r i c h i a m o del padrone e s'interessa a 
chi si occupa d i l u i , m a tu t to questo è p iu t tos to l ' e f fe t to d i una lunga ab i tud ine a n z i c h é 
quello d i una vera r iconoscenza. « L ' in te l l igenza » , dice lo Sche i f l i n , « si manifes ta 
più v ivamente ne l bes t iame b o v i n o che v i v e i n l i b e r t à che n o n i n quel lo r inchiuso 
nella stal la. Le vacche a lp ine sanno riconoscere p i ù presto i l lo ro padrone, sono p i ù 
vivaci, s i t r a s tu l l ano f r a l o r o con maggiore an imaz ione , sono p i ù attente al suono delle 

campanelle, meno paurose e p i ù ard i te nelle l o r o lo t te verac i o s imula te . Tut tav ia non 
hanno u n g rande a m o r p r o p r i o . Se l 'una ha v i n t o l ' a l t r a , questa non si preoccupa 

affatto de l la s c o n f ì t t a , n o n si vergogna e n o n se ne st izzisce: si r i t i r a da una par te , 
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abbassa la testa e si met te a pascolare. L a v inc i t r i ce non s'insuperbisce n è lascia t ra 
vedere nessuna gioia e incominc ia anch'essa a pascolare. Per vero d i re la vacca che 
guida la mandra ha la coscienza d i essere superiore alle a l t re e lo d imos t ra i l suo 
passo maestoso; l 'orgogliosa bestia non permette n e m m e n o che un ' a l t r a vacca la 
preceda, i l toro è assai p i ù intel l igente delle vacche p i ù scelte : esso è pure p i ù robusto, 
ha sensi megl io sv i luppa t i , maggior coscienza della p r o p r i a forza e le supera tutte 
r iguardo al coraggio ind iv idua le , a l l ' ag i l i t à ed alla r a p i d i t à de i m o v i m e n t i . I l suo 
sguardo r ivela una grande energia e i l to ro sa benissimo d i essere i l sostegno e la 
difesa della mandra , a f f ron ta coraggiosamente i l nemico e n o n indietreggia dinanzi ai 
per icol i p i ù g r av i . Non to l le ra assolutamente la presenza d i u n a l t ro to ro r ivale e 
combatte con esso per la v i t a e per la mor t e ». 

Nel secondo anno della lo ro v i ta le bov ine sono g ià atte alla r iproduzione . In 
generale la gravidanza dura 285 g i o r n i . I l v i t e l l o neonato non tarda a levarsi in 
p iedi e poppa s in da l p r i m o g io rno . I l v i t e l lo nasce provveduto d i 8 dent i inc i s iv i ; 
dopo i l f ine del p r i m o anno cambia i due di mezzo ; u n anno dopo cambia i due vic in i 
a questi ; nel corso del terzo anno cambia i l terzo paio e ne l l ' anno successivo i due 
u l t i m i . Nel qu in to anno i dent i del v i te l lo b i anch i come i l lat te incominc iano ad ingia l 
l i r e ; f r a i l sedicesimo e i l d ic iot tes imo cadono e si r o m p o n o i n gran parte. Da quel 
momento la vacca non d à p i ù Jatte e i l to ro è ine t to alla r ip roduz ione . Non pare che 
nelle bovine la dura ta della v i t a oltrepassi i 25 ann i . 

Le bovine si nu t rono d i piante v e r d i e secche, d i p i se l l i , d i veccia, d i grano e 
d i erbe succose. Sono noc iv i per esse i l l i n o , la cicuta, la pedicolar ia , le lenticchie, i 
potamoget i , i l colchico, i l t i t i m a l o , l ' aconi to , le fogl ie della quercia e quelle del noc-
ciuolo , i l t r i fog l io bagnato e v ia dicendo. I l prezzemolo, i l sedano, i l p o r r o , la cipolla 
sono cont ra r i alla produzione del lat te . I l t i m o , i l r anuncolo , la piantaggine sono man
giat i dalle bov ine i n caso d i b isogno; le f r u t t a d 'ogn i sorta, le patate, le carote sono 
invece divorate avidamente da tut te le bov ine le qua l i n o n possono neppure far a 
meno del sale. Le bovine sono g l i a n i m a l i domest ic i p i ù u t i l i a l l ' u o m o . 

* 
* * 

I BUFALI (BUBALUS) sono bovine tozze e pesanti, fornite di gambe relativamente 
corte, grosse e robuste ; la coda è p rovvedu ta d i u n f iocco t e rmina le , i l collo è corto, 
la f r on t e è bassa, la testa larga e mol to arcuata, i l muso nudo e grosso, g l i occhi 
foschi e p r i v i d i espressione; g l i orecchi sono m o l t o discosti , diversamente confor
m a t i , ma quasi sempre g rand i , l a rgh i , spesso r ives t i t i in te rnamente e sul margine di 
creste e d i c i u f f i d i p e l i ; le corna sono inseri te negl i angol i pos te r io r i del c ran io ; in 
generale sono m o l t o grosse a l la base, m u n i t e d i ane l l i o cerchi i r r e g o l a r i , e d i oro tu-

beranze o a lmeno di escrescenze pa r t i co la r i ; da p r inc ip io si piegano i n basso e a l l ' i n 
d ie t ro , q u i n d i a l l ' i n f u o r i e a d ' i n s ù e f ina lmente si r i vo lgono al lo innanz i o i n basso e 
a l l ' i n f u o r i descrivendo u n arco poco accentuato; i bu fa l i hanno u n pelame leggiero e 
rado che p u ò mancare in t i e ramente negl i i n d i v i d u i p i ù vecchi . 

Il BUFALO CAFRO O BUFALO NERO (Bos CAFFER, Bubalus caffer, B. aequinoctialis 
e centralis) m e r i t a i l p r i m o posto f r a tut te le specie che appartengono a questo sotto
genere. Nella sua pa t r ia prende i l nome d i N Y A T I O I N N Y A T I , B O G O e N G A R A N . È i l 
p i ù grande, i l p iù ta rch ia to , i l p i ù fo r t e , i l p i ù selvaggio d i t u t t i i b u f a l i e si distingue 
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Bufalo cafro (Bos caffer). 1 / 2 5 della grandezza naturale. 

sopratutto per le sue corna pa r t i co l a r i . È p i ù tozzo degl i a l t r i b u f a l i , ha testa r e l a t i va 
mente piccola e ben con fo rma ta che si r i s t r i nge sol tanto nel la regione f ron ta le , s ' incurva 
leggiermente lungo i l dorso del naso e si a l la rga presso i l m u s o ; l 'occhio , f o r n i t o d i 
un' ir ide b runo - scu ra e d i p u p i l l a trasversale, è d i grandezza m e d i a ; la regione sopra
cigliare è m o l t o sporgente e f o r n i t a d i numerose r ip i ega tu re l o n g i t u d i n a l i ; la regione 
che si t r ova d i n a n z i a l l ' angolo an te r io re de l l 'occhio si d is t ingue per u n p ro fondo 
infossamento; l ' o recchio è m o l t o grande, i l suo m a r g i n e super iore si r ia lza n o t e v o l 
mente e si p r o t r a e f o r m a n d o una pun ta che penzola a l l ' i n g i ù ; i l marg ine i n f e r i o r e 
s'inarca descr ivendo due curve che co r r i spondono alle sporgenze in te rne m o l t o p r o 
nunziate; a m b i d u e i m a r g i n i de l l 'o recchio sono r i v e s t i t i a l l ' i n t o r n o e sulle sporgenze 
interne d i l u n g h i pel i fitti; i l muso è m o l t o grosso e comprende lo spazio che d iv ide 
le n a r i c i e i l mezzo del l a b b r o super io re ; i l co l lo è p iu t tos to grosso, lungo m a robus to , 
i l corpo leggie rmente sol levato al garrese per m o d o da f o r m a r e soltanto una p r o t u 
beranza appena accennata ; i l dorso è d i r i t t o e leggiermente infossato, m a la l inea 

dorsata t o r n a a so l levars i u n poch ino nel la regione sacrale e scende rap idamente 
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verso l a radice del la coda ; i l ventre è grosso e penzolante, la coda lunga e sottile, 
adorna d i u n r icco fiocco che comprende la m e t à della sua lunghezza. Le corna pie
gano d a p p r i m a d i fianco e a l l ' i n d i e t r o , poscia i n al to e d i nuovo a l l ' i nd i e t ro volgendo 
la punta a l l ' i nden t ro , sono appia t t i te e coperte d i grosse sporgenze; nei t o r i p i ù vecchi 
si a l largano i n m o d o s t r ao rd ina r io al la base; r i cop rono tu t ta la f r on t e lasciandovi 
solamente l ibera una piccola str iscia mediana e conservano fin verso la punta la loro 
f o r m a app ia t t i t a ; i n f a t t i sono a lquanto sporgent i an te r io rmente e poster iormente, e 
si a r ro tondano soltanto a l l ' e s t r e m i t à . I l pelame è scarso e m o l t o rado i n tu t to i l corpo, 
f u o r c h é sugli orecchi e a l l 'apice del la coda; var ie p a r t i del corpo sono affat to nude e 
u n vero mante l lo p ropr i amen te detto esiste soltanto sulla testa e sulle gambe. Perc iò 
i l colore de l l ' an imale n o n è de te rmina to dal la t i n t a nera dei pel i u n po ' p iù chiari 
al la punta , m a p iu t tos to dal la pelle stessa che è g r ig io -b runo-scu ra . Le femmine , 
i v i t e l l i e g l i i n d i v i d u i p iù g iovan i sono f o r n i t i d i pel i p i ù fìtti ed hanno per conse
guenza una t in t a b runo-sud ic ia o bruno-ross icc ia . L 'al tezza del bufa lo cafro , misurata 
dalla spalla, va r ia secondo i l sesso e la robustezza i nd iv idua l e de l l ' an imale f r a m . 4,5 
e m . 4,8. Le corna r i cop rono tu t t a la f r o n t e ; le l o r o punte possono essere divise nei 
due sessi da una distanza d i m . 4 o m . 4,12 ; sebbene quelle del la f e m m i n a siano molto 
p i ù strette e assai meno grosse d i quelle del maschio. L a f o r m a delle corna è sog
getta a mo l t e v a r i a z i o n i che serv i rono d i base a i na tu ra l i s t i per dis t inguere diverse 
specie d i b u f a l i ca f r i ; per conto m i o n o n posso approvare queste d i s t inz ion i p e r c h è 
anz i tu t to le corna var iano secondo l ' e t à e i l sesso de l l ' an imale e presentano tutte le 
f o r m e in te rmedie che si possano i m m a g i n a r e , e i n secondo luogo per la semplice 
ragione che sir Samuel Baker e T h . Heug l in v ide ro va r i e vo l te ne l la medesima 
schiera m o l t i bu fa l i f o r n i t i delle corna p i ù diverse . 

A d ogn i modo è imposs ibi le negare l 'esistenza d i u n a l t ro bufa lo strettamente 
af f ine al bufa lo cafro i l quale abi ta ins ieme a questo var ie r eg ion i de l l 'Af r i ca setten
t r iona le -o r i en ta le ; esso differ isce da l suo af f ine ne l la f o r m a del co rpo ; i l B l y t h g l i 
diede i l nome d i B. c a f f e r cequinoctialis, e p i ù t a r d i i l Gray lo c h i a m ò B. centralis. 
H ò h n e l r i fer isce che la spedizione del conte Samuele Te lek i i n c o n t r ò appunto questo 
bufalo sulle r i v e del lago Rodo l fo , avendo lasciato p iù a sud, al la distanza d i circa 
4 0 k m . dal lago, g l i u l t i m i b u f a l i c a f r i . H ò h n e l ebbe occasione d i osservare abbastanza 
da v ic ino due schiere d i bu fa l i composte d i c irca 45 i n d i v i d u i per ciascuna; egli vide 
i n o l t r e 450 -2 00 i n d i v i d u i isolat i e uccise una f e m m i n a . L o stesso viaggiatore accerta 
che i l bufa lo d i cu i d i scor r iamo rassomigl ia m o l t i s s i m o a l bufa lo cafro , m a è assai 
p i ù piccolo, f o r n i t o d i corna p i ù piccole e r i c u r v e che g l i r i co rda rono v ivamente quelle 
del Gnu . 

L 'area d i d i f fus ione del bufa lo caf ro comprende come quel la della g i r a f f a la mag
g io r par te del la m e t à or ienta le d e l l ' A f r i c a . A l p r i n c i p i o del cor ren te secolo, dice i l 
Kolbe , questo bufa lo abi tava ancora i d i n t o r n i del la c i t t à de l Capo ne l paese dello 
stesso n o m e ; ne l 4775 S p a r r m a n n l ' o s s e r v ò i n t u t t a la par te sud-est del la costa. Nel 
paese de l Capo i l bufa lo caf ro , seguendo l 'esempio degl i u l t i m i e lefant i della colonia 
o m o n i m a , abi ta sol tanto u n t e r r i t o r i o l i m i t a t o che si estende nel la foresta d i Knysna, 
f r a la baia d i Mossel e que l la d i Algoa . Ogg id ì è in t i e ramen te scomparso dal la parte 
mer id ionale-occidenta le d e l l ' A f r i c a , dove p e r ò ne l 4837 s i r James Alexander lo 

i n c o n t r ò ancora ne l paese dei Gran N a m a ; ne l 4864 i l Chapman i n s e g u ì a lungo una 
schiera d i b u f a l i c a f r i a poca distanza da l la ba ia delle Balene ne i cannet i del fiume 
Zoachanb. Secondo H . Schinz, Selous, Sandeman e S tuckrad t l 'area abi tata da l bufa lo 
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cafro sarebbe d e l i m i t a t a a mezzog io rno da una l inea che scorre l ungo i l Cubango fino 
al lago N g a m i , q u i n d i volge ad est verso i l L i m p o p o e prosegue a o r ien te de l lo Stato 
di Transvaa l d i r i gendos i verso sud fino a l la baia d i Santa L u c i a . A n o r d d i questa 
baia i l bu fa lo ca f ro abi ta quasi tu t te le r eg ion i d e l l ' A f r i c a , che s i estendono fino a l 
16° grado d i l a t i t u d i n e n o r d . N o n saprei d i r e fino a q u a l p u n t o si spinga verso o c c i 
dente per lasciare p o i i l posto ad u n ' a l t r a specie d i cu i p e r ò i v i agg ia to r i n o n c i 

dicono i l n o m e . È p robab i l e che a n o r d del la val le de l N i l o s ' i n o l t r i a lquanto verso 
occidente fino a l t e r r i t o r i o de l lo Tsad e a sud fino alle sorgent i de l Kussene; B ò h m , 
Reichard e Junke r l 'osservarono spesso nel le r e g i o n i o r i e n t a l i de l t e r r i t o r i o de l Congo; 
pare invece che m a n c h i a l t u t t o nelle p a r t i occ iden ta l i de l medes imo . Preferisce la 
pianura a l la mon tagna , e stabil isce quasi sempre la sua d i m o r a i n u n luogo i n cu i 
l'acqua n o n faccia m a i d i f e t to p e r c h è n o n p u ò fa rne a m e n o , sebbene i n caso d i bisogno 
si content i anche del la m e l m a m o l t o u m i d a . T u t t a v i a nel la foresta vergine s ' incontra 
in numero p r e s s o c h é uguale t an to nel le macchie meno fitte, quan to nel le g iunca ie ; 
abbonda ne l la steppa nuda e si t r a t t i ene v o l o n t i e r i i n mon tagna ; Hans Meyer t r o v ò 
le sue o r m e su l K i l i m a n s c i a r o fino a l l 'a l tezza d i c i rca 3 0 0 0 m e t r i . Questo robus to a n i 
male, dice H e u g l i n , n o n conosce ostacol i d i sor ta , p o i c h é sale e scende col la mass ima 
velocità le pa re t i rocciose p i ù scoscese, pe rcor re senz 'ombra d i stento le macchie 
della foresta, i m p e n e t r a b i l i pe r t u t t i g l i a l t r i a n i m a l i , solca le pa lud i e a t t raversa a 
nuoto i fiumi p i ù l a r g h i . 

11 bufa lo ca f ro è u n an ima le socievole per n a t u r a : ne i l u o g h i i n cu i è m o l t o pe r 
seguitato d a l l ' u o m o , v i v e i n b r a n c h i compos t i d i 3 0 - 6 0 i n d i v i d u i ; m a nel le r e g i o n i 
deserte dove è certo d i n o n essere insegui to , f o r m a spesso numerose schiere composte 
di parecchie cent ina ia e t a lo ra anche d i va r i e m i g l i a i a d i i n d i v i d u i . H ò h n e l m i scr ive 
di aver osservato spesso i n compagnia de l conte Te lek i va r i e schiere d i b u f a l i c a f r i , 
composte d i 4 0 0 - 6 0 0 i n d i v i d u i che si aggi ravano sulle montagne d i M e r ù , a occidente 
del Ki l imansc ia ro . Le schiere s tabi l i te a sud de l lago Bar ingo contavano cer tamente 
non meno d i 5 0 0 0 i n d i v i d u i . L a spedizione de l conte Te lek i r imase appun to s taz io
naria per due mesi i n quel le lon tane r e g i o n i dove i v i agg ia to r i ebbero occasione d i 
osservare t u t t i i g i o r n i da 10 a 20 ,000 b u f a l i c a f r i . Le f e m m i n e v i v o n o sempre i n 
pace f r a l o r o ; i t o r i sono abbastanza t r a n q u i l l i finché n o n giunge i l pe r iodo deg l i 
amori ; appena i n c o m i n c i a n o ad essere ecci tat i da l l ' amore lo t t ano accani tamente g l i 

i uni cogli a l t r i , e spesso cacciano da l la schiera i l t o r o p i ù vecchio i l quale è a l lo ra 
i costretto a mena r v i t a isola ta l u n g i da l b ranco a cu i appar teneva. Così a lmeno r i fer isce 
i il Drayson. Nel la par te m e r i d i o n a l e d e l l ' A f r i c a i l Selous o s s e r v ò che i t o r i cacciati 

dai branchi p i ù n u m e r o s i si aggregano v o l o n t i e r i al le schiere p i ù piccole composte 
di 8 -15 i n d i v i d u i . I v i t e l l i nascono i n v a r i mes i d e l l ' a n n o ; anche i l pe r iodo degli 

! amori non cor r i sponde sempre ad una stagione costante, p e r c h è l 'area d i d i f fus ione 
del bufalo caf ro è m o l t o estesa, e le s tagioni va r i ano secondo la l a t i t ud ine . N e l l ' A f r i c a 

1 meridionale, dice i l Selous, i v i t e l l i nascono nei mes i d i gennaio, febbra io e marzo . 
I l bu fa lo ca f ro passa le ore p i ù calde del la g io rna ta d o r m e n d o e r u m i n a n d o i n 

l una pozza m e l m o s a o i n u n pantano u m i d o d 'onde esce coper to d i una crosta sudicia 
e dura. I n mancanza d i questo g iac ig l io che cor r i sponde m a g g i o r m e n t e ai suoi des i 
deri, esso sceglie i l luogo p i ù ombroso del la foresta , una macchia m o l t o fìtta o una 

U gola p ro fonda dove si r iposa con evidente soddisfazione. I n caso d i bisogno si c o n -
i tenta anche del le r adu re b r u l l e , scarsamente ombreggia te da qualche arboscello o da 
Ì un meschino cespugl io . Verso sera si alza e si aggira pascolando nel la campagna fino 
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a l l ' a l ba ; i l suo pasto n o n è t r a n q u i l l o e regolare come quel lo delle a l t re bovine , ma 
i n t e r r o t t o da f r equen t i pause ; d i t r a t to i n t r a t to l ' an imale scaccia le mosche che lo 
molestano, fa in tendere i l suo p ro fondo g rugn i to , torce i l muso cont inuamente umido, 
drizza i l a r g h i orecchi ado rn i d i una bel la corona d i pe l i e si f lagel la ad ogni momento 
g l i i n g u i n i colla coda f o r n i t a d i un r icco fiocco t e rmina le . I l bufa lo cafro pare invaso 
da una collera cont inua ed è al ieno da ogn i l ie to pensiero, caparbio e .ca t t ivo ; la sua 
testa larga e massiccia è nascosta i n g ran par te dalle corna e n o r m i ; l 'animale la 
t iene quasi sempre inc l ina ta verso i l suolo come per tenersi p ron to al l 'a t tacco; gli 
occhi g rand i e d i color nero-azzur rognolo b r i l l a n o selvaggiamente sotto le corna 
poderose per m o d o che l 'osservatore p i ù spregiudicato n o n p u ò a meno d i vedere in 
questo an imale l ' i m m a g i n e vivente della v iolenza p i ù sfrenata un i ta all 'astuzia più 
fine ed al la ferocia p i ù pazza. 

« I bu fa l i c a f r i », dice i l vecchio Kolbe , « sono a n i m a l i sommamente pericolosi. 
1 cacciatori che hanno la disgrazia d i i r r i t a r l i presentando lo ro pann i scarlat t i , spa
rando o inseguendoli , n o n sono p i ù cer t i d i sfuggire a l la m o r t e ; i bu fa l i incominciano 
a muggi re e a scalpitare v io lentemente , n o n t emono n è r i spa rmiano p iù nu l la e non 
hanno nessuna paura degl i u o m i n i a r m a t i . Quando sono i n f u r i a t i balzano nel fuoco, 
nell 'acqua, i n tu t to c iò che incon t rano sulla l o r o strada ». — « Era notte », racconta 
lo Schwe in fu r th , « ed io m i ero g i à preparato pel r iposo quando accadde un fatto 
che era g ià avvenuto var ie vol te ne l corso de l m i o v iaggio . I l suolo f u scosso da 
u n r o m b o s imi le a quel lo del t e r remoto e tu t to l ' accampamento parve invaso da un 
improvv i so scompig l io ; i n f a t t i da ogni parte echeggiavano g r ida e fuc i la te . Una grossa 
schiera d i bu fa l i , percorrendo la consueta strada no t t u rna , si era imba t tu ta i n una 
parte del nostro accampamento e fuggiva pazzamente at traverso alle boscaglie in 
tu t te le d i rez ion i . Parecchie tende vennero at terrate e i v i agg ia to r i che g ià dormivano 
i l sonno dei giust i corsero grave per icolo d i essere calpestati dai b u f a l i fuggent i ». 
I f a t t i d i t a l sorta sono abbastanza f r equen t i nelle r eg ion i abitate da l bufa lo cafro i l 
quale si spaventa fac i lmente e quando è i m p a u r i t o n o n t r o v a a l t ro scampo a l l ' i n fuor i 
della fuga , come del resto accade al la magg io r par te degl i a l t r i a n i m a l i selvatici . Anche 
W . Junker f u tes t imonio d i u n fa t to s ingolare : men t r e at t raversava u n fitto ed esteso 
cespuglio d i g iunch i due grossi b u f a l i passarono d i galoppo i n mezzo a l u i e al l 'uomo 
che lo precedeva senza f a r male a nessuno dei due; le povere bestie erano certo più 
spaventale degl i u o m i n i . 

Sebbene non siano paurosi n è t i m i d i , i b u f a l i c a f r i fuggono sempre d inanz i al l 'uomo 
e scansano colla massima cura la presenza del l o ro ace r r imo nemico ; tu t tav ia , quando 
sono incalzat i e i r r i t a t i g l i si r i vo l t ano con ferocia e a f f ron t ano coraggiosamente la 
lancia e i l fuc i le . Heug l in osserva che i l bufa lo f e r i t o , a l l o r c h é n o n aggredisce all 'istante 
l ' avversar io , n o n si a l lontana m a i t r oppo fuggendo, m a si nasconde nel l ' e rba alta, si 
pone i n agguato e aspetta i l cacciatore al passaggio onde p rec ip i t a rg l i s i addosso colla 
ve loc i t à del l ampo . Se i cacciatori mos t rano d i vo le r fugg i r e o si nascondono i n un 
luogo acconcio, i l bufa lo l i insegue sbuffando e cerca d i scovar l i f iu tandone la pre
senza. Anche S p a r r m a n n accerta che i l bufa lo caf ro si nasconde d ie t ro g l i alberi e 
aspetta i l m o m e n t o p rop iz io per lanciars i a l l ' i m p r o v v i s o su l nemico i l quale soccombe 
quasi sempre. Pare che i vecchi t o r i so l i t a r i cacciati da l b ranco possano diventare 
a d d i r i t t u r a spaventosi . « T u t t i sanno », dice i l Drayson , « che g l i a n i m a l i selvatici 
hanno l ' ab i tud ine d i fugg i re d inanz i a l l ' u o m o , p u r c h é questo n o n l i ferisca o n o n faccia 
passar l o ro u n b r u t t o qua r to d ' o r a ; m a i vecchi b u f a l i so l i t a r i n o n aspettano le offese 
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del cacciatore, g l i si p rec ip i t ano addosso senz 'a l t ro e cercano d i a t t e r r a r l o e pos s ib i l 
mente d i ucc ide r lo » . 

I l Selous che uccise parecchie cent inaia d i b u f a l i n e l l ' A f r i c a m e r i d i o n a l e dice che 
i l bufa lo f e r i t o e incalza to da l cacciatore lo aspetta al va rco sba r randog l i la s t rada 
per m o d o da t r o v a r s i i n d i rez ione trasversale a quel la del le sue o r m e . « Sebbene i n 
generale i l bu fa lo f e r i t o aggredisca i l suo avversar io quando la distanza che Io d iv ide 
da questo g l i pe rme t t e d i f a r l o , è d i f f ìc i le che g l i si p r e c i p i t i addosso quando si t r o v a 
alla distanza d i 60 a 80 passi » . I l Selous è pure conv in to che del le persone le q u a l i 
non avevano offeso i n nessun m o d o i b u f a l i da cu i f u r o n o uccise, dipenda da uno 
sbaglio dei b u f a l i stessi i q u a l i p r o b a b i l m e n t e l i scambia rono coi cacciatori da cu i 
erano stati i n segu i t i poco p r i m a . Ciò è d i m o s t r a t o da p rove i n d i s c u t i b i l i . A questi r a g 
guagli i l Selous aggiunge ancora quan to segue: « N o n m i parve che i vecchi t o r i 
solitari fossero p i ù per ico los i degl i i n d i v i d u i aggregati al le schiere: finché non sono 
fer i t i , fuggono come g l i a l t r i d i n a n z i a l l ' u o m o ; quando p o i si accorgono d i essere 
oggetto d i una caccia accanita n o n sono p i ù c a t t i v i de i l o ro compagn i appar tenent i 
alle schiere ». Per d imos t r a r e la fo rza gigantesca d i u n vecchio to ro i l Selous rac
conta che una vo l t a , t r ovandos i i n sella, f u aggredi to da u n vecchio bu fa lo che g e t t ò 
in aria i l caval lo come « se fosse stato u n cane ». R. B ò h m i l quale raccolse le sue 
osservazioni n e l l ' A f r i c a o r ien ta le scr ive quan to segue i n t o r n o al b u f a l o : « Anche g l i 
indiv idui f e r i t i n o n si r i v o l t a v a n o a l l ' u o m o , sebbene cercassero d i f a r g l i f r o n t e con 
piglio minaccioso, mani fes tando ch ia ramente la l o r o no ta feroc ia ». H ò h n e l m i scr ive 
di aver osservato ins ieme a l conte Te l ek i che i l bu fa lo ca f ro , appena si accorge d i 
essere f e r i t o , si f e r m a i n d i rez ione trasversale a quel la del la sua o r m a , guarda i l 
nemico sbarrando g l i occhi e cerca d i g i r a r g l i i n t o r n o onde aggred i r lo per d i d i e t ro . 

Ciò che abb iamo det to d i m o s t r a dunque che la caccia del bufa lo caf ro p u ò essere 
molto pericolosa, p o i c h é l ' an ima le n o n cade sempre a l p r i m o colpo e a l lo ra t r o v a i l 
tempo necessario per r i v o l t a r s i fe rocemente con t ro i l cacciatore. U n bufa lo f e r i t o sulle 
rive del lago Tsad si p r e c i p i t ò con t ro i compagn i d i Edoardo Vogel , f e r ì g ravemente 
uno dei caccia tor i e uccise due c a v a l l i ; u n bu fa lo f e r i t o da s i r Samuel Baker f u inse
guito dai caccia tor i a v i d i d i carne e so l tanto i l m a t t i n o seguente giaceva spossato ne l 
fango, m a ebbe p u r sempre la fo rza necessaria per co lp i re e uccidere con una cornala 
il più coraggioso dei suoi n e m i c i . È n o t o che i l barone Gug l i e lmo Ha rn i e r , celebre 
viaggiatore tedesco, p e r ì nel lo stesso m o d o ne l 1 8 6 4 . E g l i aveva f e r i t o u n bu fa lo i l 
quale si p r e c i p i t ò a l l ' i s tan te sopra g l i i n d i g e n i che accompagnavano H a r n i e r . Ciò 
vedendo, q u e s t ' u l t i m o vol le l iberare l ' u o m o giacente sot to le corna de l l ' an imale , si 
precipi tò con t ro i l bu fa lo cercando d i assestargli u n b u o n colpo col calcio del 
fucile, m a venne calpestato e ucciso i n u n a t t i m o dal la bestia i n f e r o c i t a ; p i ù t a r d i 
la sua misera spogl ia r i d o t t a i n una massa i n f o r m e f u t rova ta giacente al suolo i n u n 
lago d i sangue: l ' i nd igeno pe l quale i l povero H a r n i e r aveva sacrif icato la v i t a , a n z i c h é 
aiutarlo, lo aveva abbandonato al suo dest ino, a l lon tanandos i al p i ù presto da l teatro 
della l o t t a . « M i recai », dice i l Barker con ma l incon ico accento, « a v is i tare la t o m b a 
di quel pruss iano valoroso i l quale aveva sacr i f ica to la sua nobi le e preziosa esistenza 
per un oggetto i n s ign i f i can te e senza va lo re rappresenta to da u n v i l e e codardo i n d i 
geno >.'. Circa v e n t ' a n n i o r sono anche l o r d Russell p e r ì mise ramente sotto le corna 
di un b u f a l o dopo d i averne ucciso p i ù d i 3 9 ; i l T h o m s o n corse grave per ico lo d i 
perdere la v i t a ne l lo stesso m o d o duran te i l suo v iaggio nel paese dei Massai. Eg l i 

venne aggredi to a l l ' i m p r o v v i s o da u n bufa lo che aveva f e r i t o poco p r i m a abbastanza 



348 Ordine undecime-: Artiodattili 

gravemente per creder lo innocuo ; i n f a t t i l ' an imale giaceva a t e r ra i n apparenza al 
tu t to spossato; m a appena i l cacciatore g l i a n d ò v ic ino , esso lo s l a n c i ò i n ar ia con 
tale violenza da i m p e d i r g l i d i cammina re per m o l t i g i o r n i . I l bufa lo r imase vicino 
alla sua v i t t i m a e p robab i lmen te l 'avrebbe uccisa se non fosse g iun to per tempo un 
soccorso inaspettato. Ma considerando la grande q u a n t i t à d i bu fa l i ebe vengono uccisi 
t u t t i g l i ann i n e l l ' A f r i c a , i l n u m e r o d i questi casi d i m o r t e perde la sua importanza. 
« Le disgrazie che avvengono nel la caccia del bufa lo », dice l 'esperto Selous, « dipen
dono da var ie cause, m a vennero cer tamente esagerate dal la maggior parte dei viag
g i a to r i ». Lo stesso Selous r i fer isce ancora i ragguagl i seguent i : « Tut te le f igure che 
rappresentano i l bufa lo cafro i n atto d i aggredire i l nemico colla testa abbassata verso 
i l suolo sono pure invenz ion i della t r oppo calda fantasia del l 'a r t i s ta p e r c h è questi 
a n i m a l i non si avvic inano m a i a l l ' u o m o i n tale a t teggiamento. I n generale drizzano, 
anzi sol levano i l naso e piegano le corna sulle spalle. N o n abbassano la testa che nel 
m o m e n t o esatto dell 'aggressione ». 

Quando non è f e r i t o a m o r t e da una pal la che g l i pene t r i nel cuore, i l bufalo 
moren te si lascia cadere lentamente al suolo, a l lunga la testa e fa ud i re u n breve 
ruggi to al tu t to par t icolare . I cacciatori espert i non g l i si avvic inano m a i senza t imore 
p r i m a d i aver inteso questo indescr iv ib i le g r ido d i mor t e , conosciuto dal la gente 
del paese. 

Gl i Europe i d à n n o caccia al bufa lo adoperando esclusivamente l ' a rch ibugio ; invece 
g l i i nd igen i si servono d i apposite lancie e collocano ne l l ' aper ta campagna varie 
t rappole speciali con cu i ot tengono spesso o t t i m i r i su l t a t i . Nel mezzogiorno del l 'Afr ica 
dove le caccie sono prat icate i n g ran parte dagl i Europe i , i cacciator i si riuniscono 
spesso i n un gruppo abbastanza numeroso e inseguono a lungo la preda. « L 'o rma 
del bufa lo », osserva i l Drayson, « rassomigl ia a quel la del bue comune ; tut tavia gli 
zoccoli dei t o r i p iù vecchi sono m o l t o discosti e que l l i dei g iovan i assai ravvicinat i . 
L ' o r m a della f e m m i n a è p i ù lunga, p i ù stretta e p i ù piccola d i quel la del maschio. 
I l cacciatore insegue i bu fa l i ment re si aggirano d i not te ne l l ' aper ta campagna. Sic
come durante la notte pascolano a l l ' aper to e d i g io rno si r i t i r a n o nei lo ro consueti 
g iac ig l i , è facile seguirne le traccie f u o r i della foresta e avv ic ina r s i a i lo ro branchi 
guidandosi da l l 'odore par t icolare che dis t ingue appunto quest i a n i m a l i . Quando i l 
cacciatore si accorge d i essere v ic ino al la preda osservando le o r m e recenti che ha 
lasciato sul l ' e rba , la m i g l i o r cosa che possa fare è d i aspettare che l ' an imale r ive l i la 
sua presenza col f rusc io delle piante f r a cui si aggira, p e r c h è i l bu fa lo ha l 'abitudine 
di volgersi e r i vo lge r s i p i ù vol te ne l cespuglio p r i m a d i adagiarsi defini t ivamente 
pel r iposo della g iorna ta ». Per fe r i re l ' an imale m o r t a l m e n t e è necessario sparare da 
v i c ino m i r a n d o al la f r on t e bassa de l l ' an imale . 

I l bufa lo s ' incontra spesso per caso come de l resto accade anche r iguardo agli 
a l t r i a n i m a l i selvat ici che abi tano le foreste. Così , per esempio, duran te una delle 
sue lunghe marc ie una vecchia schiava fece osservare a l lo S c h w e i n f u r t h u n oggetto 
scuro che spiccava come u n t ronco d 'a lbero i n mezzo al le f r o n d e . « Mentre stavo 
guardando la s trana appar iz ione » . dice i l nos t ro v i agg ia to re , « la massa bruna 
i n c o m i n c i ò a muove r s i e a l lora v i d i due larghe corna. I n questi casi i l cacciatore 
non pensa che a sparare senza darsi a lcun pensiero d i c iò che p u ò accadere più 
t a r d i . P e r c i ò io stesso scaricai a l l ' istante i l m i o fuc i l e quasi per i s t i n to . Appena 
intesero i l colpo 20 bu fa l i che dovevano essere poco discosti m i passarono dinanzi 
a prec ip iz io come una bufera , g rugnendo, sbuf fando e sol levando le code, pazzi di 
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furore . A v e v o le sc in t i l l e d i n a n z i ag l i occhi : t i r a i due co lp i che cer to f e r i r o n o uno o 
due b u f a l i . T u t t o c iò avvenne i n u n a t t i m o e i n capo a poch i i s t an t i n o n v i d i p i ù a l t r o 
che i l f o g l i a m e ve rde -ch ia ro degl i a l b e r i ; i b u f a l i erano scompars i , m a facevano p e r ò 
intendere ancora da l on t ano i l r o m b o dei l o r o pesant i zoccol i » . L o S c h w e i n f u r t h 
riferisce i n o l t r e che i negr i de l fiume Bianco cercano d i f ac i l i t a re la caccia de l bu fa lo 
adoperando ce r t i a r c h i p a r t i c o l a r i d i cu i la corda è es t remamente tesa per mezzo d i 
un randel lo . « Robus t i ss ime corde d i corteccia vengono tese ne l l ' e rba alta della steppa, 
lungo i sen t ie r i pe rco r s i ab i tua lmen te da i b u f a l i . G l i i nd igen i le attaccano da una 
parte a l l ' a lbero p i ù v i c i n o o ad u n palo conficcato nel t e r r e n o ; da l l ' a l t r a parte fanno 
colla corda stessa u n laccio i l quale è collegato a l l ' a rco per m o d o che, appena l ' a n i 
male v i pone sopra i l piede, questo si alza pel cont raccolpo del rande l lo e viene a 
battere con t ro le gambe del bu fa lo . L ' a n i m a l e spaventato spicca un salto e inceppa 
nella corda o ne l laccio ne l medes imo is tante . I n t an to i caccia tor i app ro f i t t ano del 
momento o p p o r t u n o per p rec ip i ta r s i col le l o r o lancie sulla preda la quale se n o n è 
caduta nel la t r appo l a si t r o v a a lmeno n e l l ' i m p o s s i b i l i t à d i proseguire la sua rapida 
corsa ne l l ' e rba al ta a cagione de l l ' a rco che la colpisce appun to nelle gambe ». 

La carne del bu fa lo ca f ro , dice lo S c h w e i n f u r t h , p u ò gareggiare con quel la delle 
mig l ior i b o v i n e ; i n f a t t i è m o l t o sapor i ta e succulenta, sebbene un po ' t ig l iosa e p r i v a 
di grasso. 

L ' u o m o n o n è i l solo nemico del b u f a l o ; anche i l leone lo a f f r o n t a coraggiosamente 
e qualchevolta lo uccide s logandogl i l ' a r t ico laz ione a t lantoaxoidea . A d ogn i m o d o , 
nell 'Africa m e r i d i o n a l e i caccia tor i i n c o n t r a n o abbastanza sovente dei bu fa l i che p o r -

\ tano ancora su l col lo e sulle spalle le t raccie d i p ro fonde fer i te r icevute i n una lo t t a 
col leone. « I b u f a l i », scr ive i l Selous, « che f u r o n o m a l c o n c i da i l eon i sono sempre 
molto i r r i t a b i l i e c a t t i v i » . 

Heugl in t r a s p o r t ò i n Eu ropa i l p r i m o bufa lo caf ro v iven te . « Malgrado l ' i ndo l e 
indomabile che questo an imale d i m o s t r a nel la v i t a l ibera », dice eg l i , « esso si addo
mestica abbastanza fac i lmen te e presta a l l ' u o m o u t i l i s e rv ig i . A f f i d a i u n giovane bu fa lo 
che m i era stato regala to , al le cure d i una vacca domest ica, la quale lo accolse e l o 
allevò con a m o r e ; esso n o n t a r d ò a d i s t inguers i da i suoi compagn i d i s c h i a v i t ù tanto 
per la grande v i v a c i t à d e l l ' i n d o l e quan to pel contegno s t rano e per cos ì d i r e g r o t 
tesco. I l b r iccone d i s t ingueva beniss imo g l i a m i c i dagl i estranei e i n c o m i n c i a v a a 
muggire appena l i vedeva da l o n t a n o ; v iveva in o t t i m a a r m o n i a coi cava l l i , coi camel i 
e colle a n t i l o p i de l m i o s e r r a g l i o ; sol tanto l ' i m p r o v v i s a comparsa della g i r a f fa che i n 
generale stava r i n c h i u s a i n u n cor t i le v i c i n o , lo spaventava i n s o m m o grado » . Io 
stesso v i d i questo an ima le poch i g i o r n i dopo i l suo a r r i v o nel g i a r d i n o zoologico d i 
S c h ò n b r u n n ; p i ù t a r d i i l Casanova ed i l Reiche p o r t a r o n o d ive r s i a l t r i b u f a l i ca f r i nei 
giardini zoologic i d i A m s t e r d a m e d i B e r l i n o . Anche questi m o s t r a r o n o d i assoggettarsi 
abbastanza v o l o n t i e r i a l la l o r o sorte, t o l l e rando discre tamente la s c h i a v i t ù ; si agg i 
ravano ne l la l o r o p r i g i o n e con aspetto rassegnato e t r a n q u i l l o , avevano s t re t to 
amicizia col gua rd i ano del g i a rd ino e n o n facevano nessuna at tenzione ai v i s i t a t o r i , 
avvicinandosi so l tanto al g ra t i cc io del la l o r o gabbia per abboccare con grande i n d i f 
ferenza le g h i o t t o n e r i e che ven ivano lo ro of fe r te . V ivevano i n b u o n i r a p p o r t i col l o r o 
guardiano; le f e m m i n e erano p iù d o c i l i e p i ù a f fab i l i dei masch i ; i n f a t t i ubb id ivano 
al r i ch i amo dei conoscent i , si lasciavano toccare e accarezzare dagl i a m i c i e celavano 
molto bene l ' i n n a t a f e roc i a che d i t r a t to i n t r a t t o si manifesta anche nei t o r i d o m e 
stici e v ie ta a l l o r o gua rd iano d i t r a t t a r l i con soverchia confidenza. A d ogn i m o d o 
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n o n conviene f ida r s i soverchiamente dei bu fa l i t enu t i i n s c h i a v i t ù e lo d imos t ra la 
sventura accaduta ad u n operaio addetto al servizio supplementare del g ia rd ino zoo
logico d i Ber l ino . Sebbene lo avessero avver t i to d i non aggirars i da solo nel recinto 
abitato da i b u f a l i , l ' infe l ice ebbe l ' imprudenza d i avvic inars i ad u n bufa lo cafro che 
lot tava col j a k suo v ic ino d i gabbia col l ' in tenzione d i separare i due combat tent i . I l 
bufa lo g ià i r r i t a t o dal la lo t t a si s t a c c ò da l suo avversar io , m a sol tanto al lo scopo di 
precipi tars i s u l l ' u o m o ; senza lasciargl i t empo d i fuggi re lo i n f o r c ò colle corna, quindi , 
dopo d i averlo lanciato i n ar ia , lo r i a l z ò un ' a l t r a vo l ta colle corna e lo g e t t ò a terra 
f e r i to mor ta lmen te . U n guardiano del g i a rd ino che lavorava a poca distanza si pre
c ip i tò sul campo della lo t ta per soccorrere i l compagno moren te , m a corse grave 
pericolo d i soccombere come q u e l l o ; t u t t av ia le v io l en t i f rusta te ch ' eg l i a s ses tò al 
bufa lo f i n i r o n o per domar lo e lo indussero a to l l e ra re per sempre i l d o m i n i o dell 'uomo 
senza r ivo l t a r s i 

I bu fa l i ca f r i si sono r i p r o d o t t i i n v a r i g i a r d i n i zoo log ic i ; g l i i n d i v i d u i nat i in 
s c h i a v i t ù non si d is t inguono affat to o si d i s t inguono pochiss imo da que l l i impor ta t i 
d i re t tamente d a l l ' A f r i c a . Tanto questi come que l l i crescono rap idamente come le altre 
bov ine ; tu t tav ia le corna poderose dei maschi si sv i luppano con mol ta lentezza e 
ciò c ' induce a credere che i l lo ro sv i luppo comple to r ich ieda m o l t i ann i . 

Nel 1555 il Belon era già in grado di descrivere due splendide corna provenienti 
dal la parte mer id iona le del Marocco le qua l i n o n avevano certamente appartenuto ad 
u n bufalo c a f r o ; considerando la lo ro f o r m a p iu t tos to elegante i l Belon credette oppor
tuno di parlare d i u n piccolo bufa lo af r icano. P i ù t a rd i i l Grew e i l Pennant menzio
narono d i nuovo questo a n i m a l e ; i l T u r t o n ne c lass i f icò per la p r i m a vol ta la specie 
nel 1806, come f u d imos t ra to da sir V ic to r B r o o k e ; ne l 1837 i l Gray t o r n ò a parlare 
del bufa lo i n discorso e i l B l y t h segui i l suo esempio nel 1863 . In tan to mol te corna 
e varie pe l l i preparate erano giunte d a l l ' A f r i c a ; nel 1839 a r r i v ò i n Europa i l pr imo 
bufalo v ivente della nuova specie; esso f u seguilo da v a r i a l t r i che a r r iva rono più 
t a rd i per modo che ne l 1875 i l Mutzel p o t è r i t r a r r e dal vero u n i n d i v i d u o apparte
nente al g ia rd ino zoologico d i Anversa . Le differenze i n d i s c u t i b i l i che si osservano 
nei va r i i n d i v i d u i e le diverse ipotesi dei na tu ra l i s t i p rovocarono una notevole incer
tezza la quale a n n u l l ò la classificazione g i à s tabi l i ta del la nuova specie che venne di 
nuovo annessa al bufa lo caf ro . Oggid ì invece s iamo cer t i che la parte occidentale 
d e l l ' A f r i c a centrale è abitata da una grande q u a n t i t à d i b u f a l i essenzialmente diversi 
da i bu fa l i c a f r i , m a non sappiamo ancora se questi b u f a l i d e l l ' A f r i c a occidentale di 
cui i l colore var ia f r a i l g i a l l o - f u l v o , i l rosso e i l g r i g i o - f e r r o e d i cu i le corna lasciano 
scoperta la f r on t e o la r i coprono i n g ran parte , sono spesso tondeggian t i , m a quasi 
sempre m o l t o appiat t i te al la base, si debbano r i u n i r e t u t t i i n una sola ed unica specie 
o se convenga megl io d i v i d e r l i i n var ie specie dis t in te . 

I l B U F A L O ROSSO, COSÌ ch iamato appunto per d i s t inguer lo dal bufa lo cafro o bufalo 
nero (Bos P U M I L U S , Bubalus brachyceros e reclinis) sta a l bufa lo cafro come i l 
capr io lo al cervo. Nella Guinea in fe r io re prende i n o m i d i M P A K A S E e d i N Y A L I ; 

i n var ie p a r t i del la Guinea superiore g l i Eu rope i g l i d à n n o i l n o m e d i V A C C A D E I 

B O S C H I . L'al tezza misura ta dal la spalla va r ia f r a m . 1,2 e m . 1,5; i l peso degli i n d i 
v i d u i p i ù robus t i è d i circa 350 Kg. 11 mante l lo quasi sempre fìtto e t a lvo l t a anche 
velloso nella parte i n f e r i o r e del corpo r icopre la pelle p iu t tos to chiara ; i n generale è 
g ia l logno lo , rossiccio o b r u n o - f u l v o ; non mancano p e r ò g l i i n d i v i d u i p i ù scur i che 
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al l 'aperto pa iono a d d i r i t t u r a n e r i . L ' i n d i v i d u o osservato da l M ù t z e l ad Anversa p r o 
veniva da l l a S ie r ra -Leone ed era quasi g i a l l o - c h i a r o ; la par te i n f e r i o r e de l corpo 
aveva una be l la t i n t a rosea, esat tamente d e l i m i t a t a da quel la del la par te super iore . 
L ' e s t r e m i t à de l la coda f o r n i t a d i un r icco flocco è nera come le p a r t i i n f e r i o r i delle 
gambe. Da l m a r g i n e super iore deg l i orecchi m o l t o g r a n d i pa r tono due c i u f f i d i pe l i 
g ia l lo -ch ia r i , l u n g h i da 45 a 18 c m . , che penzolano i n g r a n par te sulla conca b r u n o -
scuro de l l 'o recchio . Le corna sono inser i te a i l a t i del la f r o n t e so l tan to neg l i i n d i v i d u i 
provenient i da l le r e g i o n i s e t t en t r i ona l i - occ iden t a l i ; possono essere app ia t t i t e o t o n 
deggianti, m a s ' i ncu rvano sempre i n u n arco sempl ice come si p u ò osservare nel la 
nostra figura. Secondo i l B u t t i k o f e r , i l K l i n g e lo Z in tg ra f f , la L i b e r i a , i l paese dei Togo 
e i l Camerun fin verso A d a m a n a sarebbero ab i t a t i so l tanto da i b u f a l i rossi p r o v v e d u t i 
di corna app ia t t i t e , m a incurva te sempl icemente a mezzaluna e r i v o l t e i n al to per 
modo da lasciare l i be r a quasi t u t t a la f r o n t e . Invece le corna degl i i n d i v i d u i p r o v e 
nienti dal la Guinea i n f e r i o r e e dal le r e g i o n i pos t e r io r i de l paese r i c o p r o n o la magg io r 
parte della f r o n t e ; a l la base sono m o l t o app ia t t i t e , h a n n o una larghezza d i 4 0 - 1 2 c m . 
e sono appena divise da uno spazio d i 3 - 6 c m . ; n o n ta rdano ad assot t igl iars i r a p i d a 
mente, piegano verso i l a t i e i n a l t o ; ne i due p r i m i t e r z i del la l o r o lunghezza sono 
rugose, verso l ' e s t r e m i t à d iven tano assai t o r n i t e e t e r m i n a n o i n una pun ta sot t i le r i v o l t a 
all ' innanzi e a l l ' i n d e n t r o . Negl i i n d i v i d u i pe r fe t t amen te a d u l t i le punte del le corna 
sono divise da una distanza d i 2 0 - 2 5 c m . la distanza mass ima che passa f r a le corna 
varia f r a 33 e 4 0 c m . ; lo spazio compreso f r a i l m a r g i n e p i ù esterno della radice e la 

punta oscil la f r a 25 e 36 c m . 
L'area d i d i f fu s ione del bu fa lo rosso comprende quasi tu t te le r eg ion i t r o p i c a l i 

dell 'Africa occidentale i n c u i manca i l bu fa lo ca f ro . I b u f a l i rossi ab i tano le coste del 
mare dal la Senegambia fin verso Ango la e s ' in te rnano a lquan to nel paese; le corna 
trasportate i n Eu ropa da i v i a g g i a t o r i che presero par te al le sped iz ion i del Clapper ton 
e del Baikie d i m o s t r a n o che quest i a n i m a l i sono d i f f u s i i n t u t t a la par te occidentale 
del t e r r i t o r i o de l lo Tsad e ne l la va l le super iore del N i l o ; f ondandos i sulle sue p r o p r i e 
osservazioni lo Z i n t g r a f f accerta che i b u f a l i rossi abbondano pure nel le distese erbose 
di Adamana. T u t t i ques t i ragguagl i si r i f e r i scono a l la par te se t ten t r iona le del la sua 
area d i d i f f u s i o n e ; per c iò che r i g u a r d a la par te m e r i d i o n a l e sappiamo dal Pogge che 
esso abita t u t t o r a le a l tu re che si t r o v a n o nel la par te m e r i d i o n a l e de l t e r r i t o r i o del 
Congo, lungo i l Kassai e i l L u l u a . Nel Congo, dice i l B a u m a n n , i l l i m i t e or ienta le del la 
sua area d i d i f f u s i o n e è cos t i tu i to da l la r e g i o n e che costeggia la cosidetta cascata d i 
Stanley; nel le sue lunghe esp loraz ion i W . Junker i n c o n t r ò sempre i l bufa lo ca f ro , m a 
non vide m a i u n solo bu fa lo rosso; lo stesso si p u ò d i r e r i g u a r d o ai paesi s i tua t i 
lungo i l corso super iore de l Lua laba ed esp lora t i da l B ò h m e da l Re ichard . 

I l bu fa lo rosso ab i t a con uguale ind i f f e renza le p i a n u r e e le montagne . « I suoi 
mov imen t i » , scr ive i l Pechuel-Loesche, « sono a lquan to pesant i e r i co rdano q u e l l i 
delle a n t i l o p i m a g g i o r i , specialmente quando l ' an ima le corre con grande v e l o c i t à 
sulle p ianure erbose. I l bufa lo rosso a t t raversa colla mass ima sicurezza le pare t i sco
scese dei m o n t i , sparse d i d e t r i t i e si a r r a m p i c a su e g i ù per le gole p i ù r i p i d e . Le 
sue schiere n o n sono m a i cosi numerose come quel le del bufa lo caf ro p o i c h é i l bufa lo 
rosso v ive i n f a m i g l i e composte d i 3 - 5 i n d i v i d u i e costi tuisce d i rado b ranch i d i 4 0 - 4 2 
i n d i v i d u i ; n o n d i r ado mena v i t a isolata . Scansa le bassure paludose e si t ra t t iene a 
preferenza ne l le r a d u r e erbose, sparse d i cespugli come i pa rch i dei nos t r i paesi ; n o n 
m i accadde m a i d i t r o v a r e la sua o r m a nel le foreste d 'a l to fus to . Passa la g io rna ta 
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Bufalo rosso (Bos pumilus) della Sierra Leone. 1 / 2 0 della grandezza naturale. 

i n r iposo f r a i cespugli o nelle boscaglie; qualchevol ta , seguendo l 'esempio delle 
an t i l op i , si r i t i r a i n u n boschetto f i t t o , m a n o n m o l t o esteso, oppure si adagia sui 
m a r g i n i delle foreste lungo i corsi d 'acqua; è sveglio e a l legro tanto al mattino 
quanto a l la sera e pascola tu t t a la not te . Non d i rado penetra nelle piantagioni e 
vis i ta con una predi lezione speciale le r adu re devastate da l l ' i ncend io dove l'erbetta 
fresca i ncominc i a a spuntare e pascola t r a n q u i l l a m e n t e accanto alle a n t i l o p i senza 
p e r ò prender par te a l la l o ro v i t a e senza seguirne i m o v i m e n t i . N o n ha bisogno 
d i sentinelle n è d i guide essendo at tento e t i m i d o per na tura e dotato d i sensi 
m o l t o acut i . F iu t a la presenza de l l ' uomo a lmeno al la distanza d i 3 0 0 passi e ne 
segue pure da lon tano t u t t i i m o v i m e n t i . Appena vede qualche cosa che lo impensie
risce, suole a l lungare la testa, sbuffa d i t ra t to i n t r a t to a b r e v i i n t e r v a l l i e fa qualche 
passo guardando con espressione pensierosa l 'oggetto del la sua i nqu i e tud ine : qual
chevol ta scuote pure la testa con p ig l io minaccioso, t o rna a f a r qualche passo, solleva 
l a coda e fugge a p rec ip iz io . Svela la sua presenza anche n e l l ' o s c u r i t à sbuffando abba
stanza r ego la rmen te ; qualchevol ta fa in tendere u n breve g rugn i to , m a n o n rugge mai. 

« T i m i d o e cauto a l l ' aper to , d iventa t r a n q u i l l o e s icuro quando crede d i essere 
ai r i p a r o dal le aggressioni dei n e m i c i ne l cuore delle boscaglie. A l l o r a n o n si lascia 



Bufalo 3 5 3 

ingannare neppure da i r u m o r i p i ù f o r t i e pe rme t t e a i caccia tor i e a i cani d i passare 
dinanzi al suo nascond ig l i o ; si alza so lamente quando è u r t a to o percosso con una 
cerla violenza. T u t t a v i a n o n accenna a vo le r s i d i fendere neppure i n quest i casi. Quando 
invece è f e r i t o da u n ' a r m a da fuoco i l b u f a l o rosso p u ò essere assai p i ù pericoloso 
del bufalo caf ro a cagione del la sua magg io re a g i l i t à . Gl i i n d i v i d u i f e r i t i g ravemente 
si rifugiano quasi sempre ne l l a macchia p i ù v i c i n a , m a invece d i aspettare i l cacciatore 
al passaggio col locandos i i n d i rez ione t rasversale a que l la delle sue o r m e , ne fiutano 
la presenza d i fianco e sot to ven to onde p rec ip i t a r s i a l l ' i m p r o v v i s o sul t i r a to r e o s u l 
l'uomo che pe r co r r e p i ù t a r d i casualmente la medes ima s t rada. A d ogn i m o d o n o n 
tutti i bufa l i rossi fuggono dopo d i aver r i c e v u t o la p r i m a pa l la sopra tu t to quando 
non vedono da v i c i n o i l cacciatore o i l f u m o p r o d o t t o da l l a po lvere . Duran te una 
delle sue caccie m a t t u t i n e nel Congo, 0 . L i n d n e r f u aggredi to da una f e m m i n a 
ferita leggiermente la quale g l i b a l z ò addosso appena intese la f u c i l a t a ; egl i ebbe 
la presenza d i s p i r i t o necessaria per lasciarla avv ic ina re abbastanza da poter la uccidere 
eoi secondo co lpo . Invece i l povero Koppenfels non f u cos ì f o r t una to : g l i accadde u n 
brutto caso dopo d i aver ucciso fe l icemente d ive r s i b u f a l i ne l t e r r i t o r i o deg l i Ogovve. 
Il bufalo da l u i f e r i t o n o n g l i l a s c i ò i l t e m p o d i sparare u n secondo colpo , p o i c h é Io 

23. — BREHM, Animali. Voi. I I I . 
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a f f e r r ò colle corna e lo g e t t ò a t e r ra con tanta forza che i l povero viaggia tore avrebbe 
dovuto soccombere senza dubbio quando non fosse r iusc i to ad uccidere l 'animale 
i n f u r i a t o con var ie coltel late ben d i r e t t e : per f o r t u n a egl i aveva seco i l suo grosso 
coltel lo da caccia ». 

I l But tckofer che o s s e r v ò dal vero i b u f a l i rossi nella L i b e r i a r i fer isce quanto 
segue i n t o r n o ad una f e m m i n a d i circa due ann i : « Aveva una bel la t i n t a grigio-
gia l lognola e i p ied i ner i ; nel paese n o n è rara un ' a l t r a v a r i e t à d i color bruno-scuro. 
Questo bufa lo si t ra t t iene v o l o n t i e r i i n v ic inanza dei luogh i ab i ta t i , nelle boscaglie più 
fìtte; d i not te v is i ta le p ian tag ion i d i r i so e d i manioc dove devasta a m p i t ra t t i di 
seminato i n poche ore , sradica le p iante e ne calpesta le r ad ic i colle zampe. Nel con
to rno d i B u l u m a una piantagione d i manioc poco discosta dalla m i a stazione venne 
in t i e ramente d i s t ru t t a i n questo m o d o , m a n o n ebbi la fo r tuna d i uccidere neppure 
u n bufalo sebbene stessi i n agguato var ie n o t t i d i seguito aspettandoli al loro pas
saggio. La « vacca dei boschi » n o n si fa m a i vedere al chiaro d i luna ». 

Il bufalo domestico proprio dell'Italia e delle bassure che si estendono sulle rive 
del Danubio non der iva per nul la dal bufa lo caf ro n é da l bufa lo rosso, m a piuttosto 
da un ' a l t r a specie par t ico lare che abita t u t t o r a la par te mer id ionale-or ien ta le del
l 'Asia . I l bufa lo domestico è ancora numeros iss imo a i nos t r i g i o r n i i n Egi t to e nelle 
Indie . I na tu ra l i s t i credettero oppor tuno d i classificare parecchie specie di bufal i asia
t ic i , ma finora nessuno r i u s c ì a paragonare f r a l o ro le var ie f o r m e che vennero distinte 
secondo i cara t ter i pa r t i co la r i delle corna togl iendo ogn i dubb io alla classificazione 
delle singole specie. Per conto nostro raccogl ieremo i n una sola ed unica specie tu t t i i 
bu fa l i i n d i a n i , seguendo l 'esempio dei na tu ra l i s t i p i ù recent i . Gl i i n d i v i d u i che abitano 
la parte or ientale della l o ro area d i d i f fus ione sono quasi sempre p i ù robust i degli altri 
ed hanno corna assai poderose d i cu i la f o r m a p u ò var ia re a lquanto ; queste differenze 
indussero Hodgson a dis t inguere parecchie v a r i e t à , confo rmemente all 'aspetto delle 
corna lunghissime, quasi d i r i t t e e a lquanto r i v o l t e a l l ' i n d i e t r o , oppure m o l t o p iù corte, 
for temente arcuate e r i vo l t e a l l ' i n s ù . Nel Museo b r i t a n n i c o si possono ammira re due 
corna appaiate, m a staccate dal c ranio a cu i appartenevano, le qua l i , misurate sulla 
curva tura esterna, hanno la lunghezza d i 498 c m . ; i m m a g i n a n d o l e attaccate alla testa 
fo rmerebbero u n arco lungo m . 4 ,27. Due a l t re corna conservate nella stessa colle
zione, misura te sulla cu rva tu ra esterna da una pun ta a l l ' a l t r a e sul c ranio sono lunghe 
m . 3,7. 

I l B U F A L O I N D I A N O O A R N I (Bos [ B U B A L U S ] A B N I , Bubalus arni, Bos bubalus, 
Bubalus buffelus e vulgaris) prende pure i n o m i d i A R N A - B A Ì N S A , S C I A N G L I - B A Ì N S A , 

M U N G o S C I E B A - K R U N N ; i l maschio è ch iamato comunemente A R N A e la f e m m i n a A R N I 

La lunghezza complessiva d i questo an imale va r i a f r a m . 2,8 e m . 3, d i cu i 50-60 cm 
spettano alla coda; l 'altezza misura ta dal la spalla osci l la f r a m . 1,4 a m . 4 ,8 . Seconde 
lo Sterndale i t o r i p i ù robus t i m i su ra t i da l la spalla raggiungerebbero qualche volta \i 
altezza d i m . 4 ,93 e la lunghezza d i m . 3,42 m i s u r a t i dal muso a l la radice della coda 
La testa è p i ù cor ta e p i ù larga d i quel la del bue domest ico , la f r o n t e spaziosa, k 
par te facciale corta , i l col lo grosso, f o r n i t o an te r io rmen te d i m o l t e r ip i ega tu re cutanee 

m a sprovveduto d i giogaia, i l corpo leggermente a l lunga to , m a p ieno e tondeggiante 
la l inea dorsale si r ia lza a lquanto al garrese dove f o r m a una gobba, si abbassa lung( 
i l dorso, t o r n a a r i a lza rs i nella regione sacrale donde scende a l l ' i m p r o v v i s o coi 
una rap ida pendenza verso la coda, la regione toracica è s t re t t a ; g l i i n g u i n i som 



Bufalo indiano 3 5 5 

r i en t r an t i , la coda p iu t tos to c o r t a ; le gambe robuste sono r e l a t ivamen te basse e f o r n i t e 
di zoccol i l u n g h i e l a r g h i , a t t i a d i l a t a r s i a lquan to , l ' occh io p iccolo ha una espres
sione selvaggia e a l t e r a ; l 'o recchio col locato assai l a t e ra lmen te i n d i rez ione o r i z z o n 
tale é l u n g o e l a rgo , coper to d i pe l i c o r t i es ternamente e f o r n i t o i n t e rnamen te d i 
lunghi c i u f f i d i pe l i . La sezione trasversale delle corna f o r m a u n t r i ango lo i r r ego la re . 
Le corna sono lunghe e poderose, p i ù grosse e p i ù la rghe a l la radice e p i ù s o t t i l i verso 
la punta che è o t tusa ; ne l la p r i m a m e t à del la l o r o lunghezza presentano delle rughe 
trasversali m o l t o p r o n u n z i a t e ; verso la pun ta e i n tu t t a la par te pos ter iore sono pe r 
fettamente l i sc ie . I l pe lame rado ed i sp ido , anz i setoloso, si a l lunga u n poch ino sul la 
fronte, sulle spalle , l ungo t u t t a la par te an te r io re de l co l lo e ne l fiocco de l la coda ; 
invece la par te pos te r io re de l dorso , la reg ione sacrale, i l pet to e i l ven t re , le coscie e 
la maggior par te del le gambe sono quasi a f fa t to nude , e p e r c i ò hanno quasi sempre 
la t in ta nera o g r i g i o - n e r a del la pel le a n z i c h é i l co lore g r i g i o - a z z u r r o g n o l o con r i f less i 
brunicci o b r u n o - r o s s i , che d is t ingue i s i ngo l i p e l i . N o n mancano g l i i n d i v i d u i b i a n c h i 
o chiazzati, m a sono sempre r a r i . L a f e m m i n a si d is t ingue da l maschio sol tanto per 

la mole meno considerevole , m a di f fer isce dal le a l t re bov ine per la disposizione de i 
quattro capezzoli d i cu i è p r o v v e d u t a i q u a l i sono dispost i i n una serie quasi t r a sve r 
sale. L 'area d i d i f fu s ione de l bu fa lo selvat ico si estende dal Te ra i ai p ied i deU ' Imala ia 
per tu t to i l Bengala , a t t raversa le r eg ion i o r i e n t a l i d e l l ' I n d i a Centrale e scende verso 
sud fino al G o d a v a r i ; a o r ien te pe rco r re l 'Assam e i l B a r m a ; secondo i l Bock g iunge
rebbe a lmeno fin verso la par te set tentr ionale-occidentale del S i am. I l bu fa lo i n d i a n o 
abita pure l ' i so la d i Ceylan. 

Come t u t t i g l i a l t r i b u f a l i , i l b u f a l o i nd i ano ama m o l t o l 'acqua, i n f a t t i ab i ta sol tanto 
le regioni paludose del la sua area d i d i f fu s ione , le bassure che s i estendono lungo i 
fiumi, le r i v e dei laghi p e r e n n i o t e m p o r a n e i e finalmente le lagune sa lmast re che 
costeggiano i l m a r e . Ha m o v i m e n t i pesant i , m a che p e r ò d ino tano una grande r o b u 
stezza un i t a ad una resistenza assai cons iderevole . I l bu fa lo i n d i a n o nuo ta a m e r a 
viglia. Fra i sensi p r imegg iano l ' odora to e l ' u d i t o ; la v is ta ed i l gusto sono invece 
meno sv i luppa t i come s i p u ò r iconoscere osservando i c i b i grossolani e spesso anche 
cattivi d i cu i si contenta questo an ima le , i q u a l i sarebbero cer tamente d i sdegna t i da l le 
altre bov ine . I b u f a l i se lva t ic i pascolano a preferenza duran te la not te e a l l ' a lba , i n v a 
dono v o l e n t i e r i le p i a n t a g i o n i e a r recano lo ro g r a v i s s i m i d a n n i . N o n hanno nessuna 
paura degli i n d i g e n i e si considerano come assoluti p a d r o n i de i c a m p i c o l t i v a t i da i 
quali è spesso m o l t o d i f f i c i l e cacc ia r l i . I l F o r s y t h racconta d i aver reso u n grande 
servizio ad u n pove ro ind igeno uccidendo i l to ro ed una f e m m i n a appar t enen t i ad una 
schiera d i b u f a l i se lva t ic i che g l i avevano i m p e d i t o per var ie se t t imane d i penet rare ne i 
suoi campi onde salvare a lmeno l ' u l t i m o avanzo del raccol to . 

T u t t i i v i a g g i a t o r i descr ivono i l bu fa lo i nd i ano come u n an ima le caparb io e ca t t ivo , 
dotato d 'una fo rza s t r a o r d i n a r i a e d i u n coraggio che lo rende p a r i al la t ig re , come 
del resto lo attesta una poesia popolare i nd i ana . « I l maschio » r i fer isce Hodgson, « è 
cosi grosso e a r d i t o che si pe rmet t e n o n sol tanto d i aggredire g l i e le fan t i , m a anche 
di uccider l i abbastanza sovente ». Durante una delle sue caccie, t r ovandos i a caval lo , 
i l Forsyth f u insegui to a lungo da una f e m m i n a in f e roc i t a al la quale n o n aveva fa t to 
nulla d i male . Anche i l Je rdon r i fe r i sce che i l b u f a l o i r r i t a t o si p rec ip i t a senz 'a l t ro 
sopra un elefante da caccia e aggiunge quan to segue: « 1 b u f a l i che hanno i m p a r a t o 
per esperienza a conoscere l ' u o m o d iven tano assai per ico los i e aggrediscono pe r f ino 
gli e le fan t i , per cu i è sempre p ruden te i n s e g u i r l i da lon tano a l la dis tanza vo lu ta , 
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Io stesso venni aggredito una vol ta da u n branco di b u f a l i i qua l i p e r ò n o n tardarono 
a disperdersi per la campagna appena intesero le due fuc i la te che sparai all ' istante 
con t ro g l i i n d i v i d u i p i ù v i c i n i ». 

La voce del bufa lo i nd i ano è u n rugg i to p ro fondo e r isonante . I l per iodo degli 
a m o r i , dice Hodgson, r i co r r e i n a u t u n n o ; i n questa stagione le numerose schiere dei 
bu fa l i si d i v i d o n o i n tan t i b r anch i m i n o r i gu ida t i a lo ro vo l ta da u n to ro . Le femmine 
par tor iscono uno o due v i t e l l i per vo l ta dopo una gravidanza d i 10 mesi . Lo Stolz 
descrive i l modo con cui i b u f a l i selvatici adu l t i vengono ca t tu ra t i dagl i ind igen i . A 
questo scopo gl i u o m i n i del paese c i rcondano con una siepe un t ra t to della foresta, 
lasciandovi aperto u n a m p i o ingresso pel quale debbono passare i bu fa l i . Quindi i gio
van i p i ù a r d i t i si a r rampicano sugli a lber i che f iancheggiano l ' ingresso del recinto; 
a l l o r c h é i p r i m i bu fa l i incalzat i dai cacciatori si avv ic inano al rec in to , essi ve l i spin
gono da l l ' a l to co l l ' a iu to d i apposi t i fasci d i r a m i secchi, facendo nel lo stesso tempo un 
chiasso assordante. I b u f a l i r i nch iu s i nel rec in to vengono poi f a t t i p r ig ion ie r i col 
laccio. Gl i ind igen i bendano l o r o g l i occhi ed o t tu rano g l i orecchi per modo da ren
der l i ciechi e so rd i , q u i n d i l i t rascinano a casa e l i avvezzano a poco per volta ai 
l avo r i dei campi e ai serv iz i r ich ies t i dal la v i t a domestica. 

I l bufa lo i nd i ano è i n certo modo i l nemico naturale della t igre che spesso riesce 
a soggiogare. W . Rice racconta che la t igre aggredisce qualche vol ta i t o r i adul t i più 
grossi e robus t i i qua l i p e r ò n o n tardano a met ter la f u o r i d i comba t t imen to . Quando un 
bufalo viene aggredito dalla t ig re i suoi compagni accorrono i n suo aiuto e mettono 
i n fuga la f iera. I pas tor i che posseggono qualche bufa lo domestico possono attraver
sare t r anqu i l l amente le boscaglie p i ù f i t te a cavallo dei l o ro p r i g i o n i e r i . I l Rice osservò 
una vol ta che i bufa l i d i una schiera numerosa , appena f iu t a rono i l sangue d'una tigre 
fer i ta d i fresco, ne seguirono immedia t amen te la traccia calpestando con furore 
cespugli ed arboscell i e scavando i l suolo con v iv i s s ima agitazione, i n capo a qualche 
m i n u t o incominc ia rono a bat tagl iare accanitamente f r a lo ro ment re i l pastore che l i 
guidava cercava invano d i t r a n q u i l l i z z a r l i . 

Johnson r ifer isce che una t igre a g g r e d ì l ' uomo che chiudeva la f i l a d i una lunga 
carovana d i v iagg ia to r i . Per f o r t u n a u n pastore che si aggirava a poca distanza coi 
suoi b u f a l i , volendo prestar soccorso al v iandante aggredito, fe r ì la t i g re . Questa abban
d o n ò al l ' i s tante la preda desiderata onde precip i tars i sul pastore; m a a l lo ra vedendo 
che i l l o ro padrone era i n per icolo , i bu fa l i balzarono immed ia t amen te sulla t igre e la 
uccisero. Anche lo Sterndale f u t e s t imonio d i u n fat to cons imi le . 

F i n o r a non sappiamo ancora i n m o d o preciso per qual v i a i l bufa lo domestico 
abbia t rova to modo d i estendere la sua area d i d i f fus ione . P robab i lmen te questo ani
male p a s s ò nella Persia al seguito dei g randi eserciti o colle popolaz ion i migrant i , 
p o i c h é i compagni d i Alessandro i l Grande ve lo t r o v a r o n o g i à s t ab i l i to . P iù tardi i 
Musu lman i lo avranno t raspor ta to n e l l ' E g i t t o e nel la S i r ia . Comparve i n Italia 
ne l l ' anno 596 , sotto i l regno d i A g i l o l f o , col mass imo stupore degl i Europei . Da 
p r inc ip io si d i f fuse senza dubb io con mol t a lentezza ; ogg id ì lo t r o v i a m o i n tutta la 
par ie mer id iona le della Cina, ne l l ' I nd i a Cisgangetica e Transgangetica, nel l 'Afganistan, 
nella Persia, n e l l ' A r m e n i a , nel la Si r ia , nella Palestina, nella Turch ia , nella Grecia, 
nelle bassure che f iancheggiano i l Danubio e n e l l ' I t a l i a ; esso è pure comuniss imo in 
Egi t to , m a n o n nel la Nubia . 

Le reg ion i calde, paludose o ricche d 'acqua sono m o l t o f avo revo l i a questo come 
a t u t t i g l i a l t r i b u f a l i . Esso prospera beniss imo nelle bassure i n f e r i o r i del D a n u b i o ; è 
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l 'unico i n d i v i d u o del la f a m i g l i a a cu i appar t iene che a b i t i le p a l u d i de l l ' I t a l i a p e r c h è 
tu t t i g l i a l t r i soccombono a l la m a l a r i a ; è c o m u n i s s i m o ne l Basso Egi t to dove col la 
capra è i l solo a n i m a l e domest ico che p roduca la t te e b u r r o . Ogni v i l l agg io de l Delta 
e de l l 'A l to Eg i t t o ha ne l suo cen t ro , i n mezzo al le capanne u n la rgo pantano che 
offre a i b u f a l i u n c o m o d o b a g n o ; p i ù che n o n al pascolo s i vede i l bu fa lo ne l l ' acqua ; 
quando p u ò f a r l o v i si t u f f a p r o f o n d a m e n t e tan to che appena spuntano f u o r i la testa 
ed una par te de l dorso . L o s t r a r i p a m e n t o del N i l o segna pe l bu fa lo l 'epoca delle m a g 
giori del iz ie . A l l o r a s i aggira nuo tando ne i c a m p i s o m m e r s i , mang ia l 'erba che spunta 
sulle pa r t i p i ù al te r imas te illese da l l ' acqua , i l d u r o car ico dei l uogh i i n c o l t i , si r aduna 
in branchi n u m e r o s i , si t r as tu l l a ne l l ' acqua e t o rna a casa sol tanto quando le f e m 
mine hanno b isogno d i essere m u n t e e vengono p e r c i ò accompagnate da i masch i . È 
bello veder nuo ta re ne l fiume la rgo c i rca u n c h i l o m e t r o u n branco d i b u f a l i : i lo ro 
pastori, quasi t u t t i ragazzi d i 8, 4 0 o 12 a n n i , s iedono l o r o sul la g roppa e si lasciano 
portare spensieratamente da ques t i fede l i a n i m a l i f r a lo scendere e i l so l levars i 
delle onde m u g g h i a n t i . 

Non è poss ibi le a m m i r a r e quan to basta la maes t r ia d i cu i d à n n o p r o v a i b u f a l i 
nel nuotare. Pare che l 'acqua sia ve ramente i l l o r o p r o p r i o e lemento ; si t u f f ano sotto 
acqua, si sdra iano d i fianco e i n par te sul dorso, si lasciano por ta re da l la cor ren te 
senza muovere neppure una gamba e a t t raversano i l fiume i n l inea re t ta seguendo la 
corrente. Passano ogn i g i o r n o nel fiume da sei a o t to ore e r u m i n a n o nel l ' acqua con 
una soddisfazione a lmeno uguale a que l la che p r o v a n o ne l lo stesso caso i l o r o cug in i 
coricati sul t e r r eno n e l l ' o m b r a del le foreste . Quando è costret to a p r i v a r s i del l 'acqua 
per u n certo t e m p o i l bu fa lo d iven ta i r r e q u i e t o ed anche ca t t i vo . Le pozzanghere 
fangose g l i sono assai meno confacent i delle acque p ro fonde d 'uno stagno ben s i tuato 
o delle fresche onde d i u n fiume ; p e r c i ò , du ran te la stagione del la s i cc i t à i b u f a l i 
dell 'Egitto p r endono spesso i l pesante galoppo a cu i r i c o r r o n o sol tanto nel mass imo 
furore, onde p rec ip i t a r s i a capo fitto come s p i r i t a t i nel le onde del fiume. Nelle I n d i e 
e in I tal ia n o n sono ra re le v i t t i m e umane che soggiacquero al la passione d i m o s t r a t a 
dai bufa l i per l ' acqua: i b u f a l i a t taccat i a i ve i co l i si p rec ip i t ano spesso co l l o r o car ico 
verso i fiumi seppellendo o g n i cosa nelle onde. 

Sulla t e r ra f e r m a i l bufa lo è assai p i ù impacc ia to che n o n nel l ' acqua. Ha u n ' a n d a 
tura pesante e cor re r ap idamen te , m a con u n cer to stento. Quando è i n f u r i a t o , o, come 
già fu detto, quando desidera d i t u f f a r s i ne l l ' acqua, i l tozzo an ima le prende i l ga loppo, 
se cosi p u ò ch iamars i una successione d i sa l t i sgarba t i . N o n persevera d i cer to i n tale 
andatura p i ù d i l O O o 2 0 0 passi p o i c h é r i c o m i n c i a t r o t t a r e e poscia a c a m m i n a r e ne l 

modo consueto. 
L'aspetto de i b u f a l i domes t i c i incute u n ve ro raccapr icc io ai v i agg i a to r i che l i 

incontrano per la p r i m a vo l t a . L'espressione del la l o r o faccia ind ica u n ' i n d o l e i n d o 
mabile ed una g rande , sebben celata f e roc i a ; l 'occhio svela la v iva astuzia e la per
fidia d e l l ' a n i m o . Ma l ' u o m o n o n ta rda a r iconoscere che avrebbe t o r to a g iudicare i l 
bufalo da l l ' apparenza . I n Eg i t to a lmeno esso è u n an ima le paci f ico che viene a f f ida to 
senza a lcun t i m o r e a l la cus todia dei b a m b i n i . L ' i n d o l e in te l le t tua le de l bufa lo si 
distingue per una p r o f o n d a ind i f fe renza per t u t t o c iò che n o n r igua rda l 'acqua ed i l 
cibo; tu t t av ia le f e m m i n e accudiscono ed amano teneramente i v i t e l l i neona t i . I l 
bufalo si rassegna senza lo t ta , con una s tupida ind i f fe renza alla sorte che n o n g l i è 
dato d i e v i t a r e ; t i r a filosoficamente l ' a r a t ro e i l ca r ro , si lascia condur re a casa e d i 

nuovo r i c o n d u r r e a l campo , n è pretende a l t r o se n o n che d i godere i l suo bagno 
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quot id iano per parecchie ore . Del resto i l bufa lo de l l 'Eg i t to n o n è m o l t o adoperato 
pei l a v o r i campestr i e serve specialmente a por tare car ich i e caval ier i da una sponda 
a l l ' a l t r a del N i l o , sebbene qualche vo l t a a i u t i i l camelo a t i r a r e l ' a ra t ro nei campi. 
Siccome i l camelo considera questo l avoro come una grande umi l i az ione per la sua 
d i g n i t à ind iv idua le e v i si rassegna con evidente malco l ten to , si compiace d i eseguirlo 
co l l ' a iu to e i n compagnia del bufa lo . Ques t 'u l t imo con t inua a cammina re col passo 
t r a n q u i l l o d i p r i m a , al tu t to ind i f fe ren te alle f u r i e e alla rassegnazione del suo vicino 
al quale oppone così val ida resistenza da costr inger lo a compiere per amore o per 
forza i l l avoro g io rna l i e ro . 

I l bufa lo ha una v i r t ù veramente s t raord inar ia che consiste nella sua s o b r i e t à senza 
esempio. I l camelo che viene ci tato come u n mode l lo d i moderazione e l 'asino che 
t rova nel cardo u n cibo squisi to sono ancora ben l on t an i da l bufa lo i l quale sdegna 
le erbe succose e sapori te care agl i a l t r i b u o i e r icerca le p iante p i ù secche, p iù dure, 
p i ù ins ip ide . Quando g l i è dato d i pascolare a l l ' aper to , nel le calde giornate estive e 
p u ò cibarsi a sua scelta, i l bufa lo lascia i n disparte l ' e rba , i l t r i f o g l i o ed i l f ieno che 
g l i vengono o f f e r t i nella stalla e anela ad un cibo p i ù semplice. D ivo ra avidamente 
come se fossere vere gh io t toner ie le erbe acquatiche e pa lus t r i , i g iunch i , le canne e 
s i m i l i , i n una parola le erbe che g l i a l t r i a n i m a l i disprezzano e sa t r a r r e o t t imo 
p r o f i t t o da t a l i c ib i p o i c h é d à un latte eccellente, d i sapore squis i to , r icco di panna, 
da cui si ot t iene i n copia un b u r r o o t t i m o per ogni r i gua rdo . L 'Egiz iano considera 
con ragione i l suo « Gamus » come l ' an imale domest ico p i ù u t i l e d i t u t t i . 

I l bufa lo è sgradevole pel suo sudic iume. Non d i rado rassomigl ia ad u n maiale 
che si sia avvol to la to i n una pozzanghera, p o i c h é anch'esso t r o v a la gioia del suo 
cuore ne i luoghi che costi tuiscono la massima del iz ia d i quel noto quadrupede. I l 
bufa lo to l l e ra con somma ind i f fe renza lo strato d i m e l m a che g l i si appiccica ai 
pe l i e non prova alcuna soddisfazione ne l sent i rs i ben pu l i t o dopo u n lungo bagno 
nelle l i m p i d e acque del N i l o : sopporta con una d i g n i t à degna d ' ammi raz ione le condi
z ion i fisiche p i ù diverse. Lo si accusa pure d i vedere i n cer t i t e m p i nella diletta 
bandiera rossa del profe ta u n oggetto che eccita la sua col lera e lo induce a pre
c ip i t a r s i fu r iosamente sui sacri p a n n i ; p e r c i ò i T u r c h i , saldi nel la lo ro fede, Io 
considerano come un reiet to che disprezza in modo i n f ame le leggi de l l 'Al t i s s imo: 
invece g l i Egiz iani g l i perdonano t a l i eccessi grazie ai servig i ch'esso presta loro 
senza pensare ad a l t ro o forse c o n v i n t i che la mise r icord ia dell 'Onnipossente sa rà 
grande anche per quel t izzone d ' i n f e rno che si pe rmet te d i essere u n l ibero pen
satore. Anche diverse popolaz ioni asiatiche tengono i l bu fa lo i n gran conto e lo 
onorano quasi come u n Dio . 

I l bufa lo è un an imale silenzioso. Quando si r iposa nel bagno fresco n o n schiude 
la bocca; men t re pascola o l avora attende senza fiatare ai f a t t i suoi . Soltanto le 
f e m m i n e accompagnate da i v i t e l l i l a t t an t i o i maschi i n f u r i a t i fanno intendere t a l 
vol ta la l o r o voce, questa non è a l t ro che u n fo r t e mugg i to , spiacevole i n sommo 
grado, i l quale r i co rda contemporaneamente i l no to mugg i to delle nostre bovine e 
i l g r u g n i t o del maiale . 

Lasciato a s è stesso, nelle r eg ion i p i ù se t t en t r iona l i , i l bufa lo si accoppia nei 
mesi d i ap r i l e e maggio . La f e m m i n a par tor isce 10 mesi dopo. I l bu fa lo neonato 
è u n an imale t to p r e s s o c h é i n f o r m e ; tu t t av ia la madre g l i presta le cure p i ù assidue 
e i n caso d i pe r ico lo lo di fende col noto coraggio della sua razza. I l bufa lo è 

adul to a l l ' e t à d i 4 o 5 mes i e v ive 18 o 2 0 a n n i . Si accoppia senza g r a n d i difficoltà 
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collo z e b ù ; invece è m o l t o r i l u t t a n t e ad u n i r s i co l bue domest ico e ad ogn i m o d o 
lo fa so l tan to q u a n d o v i è cost re t to d a l l ' u o m o . F i n o r a tale i n c r o c i a m e n t o r imase 
infrut tuoso, p o i c h é i l fe to d i c u i è padre i l bu fa lo è g i à tan to grosso ne l seno 
materno che a l l ' a t to de l la nascita m u o r e o uccide la m a d r e . 

L ' u t i l i t à de l bu fa lo è r e l a t i vamen te super iore a que l la de l nos t ro bue domest ico 
perchè que l lo n o n esige nessuna cura e si c iba d i p ian te r icusate da questo e da 
tut t i g l i a l t r i a n i m a l i domes t i c i . I l b u f a l o è u n an ima le u t i l i s s i m o nel le r eg ion i p a l u 
dose e presta o t t i m i se rv iz i ne i d issodamento de i c a m p i ; la sua forza prodig iosa 
compensa l a s c a r s i t à de l l ' i n te l l igenza . Co lquhoun r i fe r i sce che i l bu fa lo v iene ado 
perato con m o l t o vantaggio nel la par te m e r i d i o n a l e del la Cina per la co l t ivaz ione 
dei campi d i r i so nei t e r r e n i pa ludosi ; s iccome p e r ò l avorando la t e r ra getterebbe 
troppo fango i n faccia ai l a v o r a t o r i , quest i sogl iono legarg l i sa ldamente la coda sul 
collo. Nel l ' i so la d i Ceylan i l b u f a l o è adoperato come an imale da soma e da t i r o ; 
nel p r i m o caso t r a spor ta i grossi c a r i ch i d i sale da l la costa ne l l ' i n t e rno del paese; 
nel secondo t i r a i c a r r i ne l le s trade i n cu i nessun'al t ra b o v i n a avrebbe la fo rza 
di t rasc inar l i . G l i ab i t an t i d i u n v i l l agg io s i tuato f r a Batt icaloa e T r i n c o m a l i , dice 
sir Emerson Tennent , sanno t r a r p a r t i t o de l bufa lo adoperandolo nel la caccia dei v o l a 
ti l i acquatici che popolano le p a l u d i sa lmastre e i l agh i m e l m o s i del paese e sono 
avvezzi a d iv ide re con essi la l o r o d i m o r a . I b u f a l i vengono addestra t i ad aggi rars i 
nell'acqua sa lmast ra a p i ac imen to del cacciatore a cui d à n n o occasione d i a v v i c i 
nare i v o l a t i l i scoper t i per mezzo l o r o . Nelle p a r t i se t ten t r iona l i d e l l ' I n d i a i l bu fa lo 
è adoperato i n m o d o cons imi le nel la caccia del cervo e nel la caccia n o t t u r n a de l la 
selvaggina maggiore . 

La carne de l bu fa lo è du ra , coriacea e sgradevole pel suo fo r t e odore d i musch io , 
gli Europei n o n la m a n g i a n o assolutamente . Pare invece che que l la de i v i t e l l i p i ù 
giovani sia tenera, grassa e sapor i ta come l a carne d i ma ia l e . L a pel le spessa e 
forte fornisce u n cuoio eccellente; colle corna si f abbr i cano u tens i l i d i v a r i a sor ta . 

I nemic i capaci d i danneggiare i l bufa lo s i t r o v a n o sol tanto n e l l ' I n d i a e ne l l a 
Persia. Nelle bassure danubiane i b r a n c h i de i l u p i a f f a m a t i aggrediscono qualche 
rarissima v o l t a i b u f a l i i so l a t i , m a quest i t r o v a n o sempre m o d o d i v incere la b a t 
taglia, p u r c h é n o n siano t r o p p o i n d e b o l i t i per a l t re r a g i o n i . La stessa cosa avviene 
nell 'India, sebbene c o l à i l bufa lo domest ico e i l selvat ico debbano combat te re col la 
tigre, l o ro nemica comune . N o n v ' h a d u b b i o che questa t e r r i b i l e f i e ra si n u t r e spesso 
a danno dei b r a n c h i d i b u f a l i , m a n o n è m e n vero che u n branco d i b u f a l i la 
mette i n fuga senza a lcuna d i f f i c o l t à . 

Le isole delle Indie Orientali, vale a dire Sumatra, Giava, Timor, Bornéo, Celebes, 
le F i l ippine , ecc., sono abi ta te da u n ' a l t r a specie d i bu fa lo i n par te r in se lva t i ch i to e i n 
parte domest ico che prende i l n o m e d i K E R A B A U , K A R B A U O K A B B O (Bos K E R A B A U , 

Bubalus kerabau). Per c iò che r i g u a r d a l 'aspetto esterno e l ' i ndo le mora l e questo 
bufalo si d i s t ingue appena da l bufa lo de l cont inente , descr i t to p i ù sopra. I l pelo cor to 
e ispido r iveste cos ì scarsamente i l corpo da lasciar t raspar i re dapper tu t to la pelle 
nuda, è u n po ' p i ù fìtto sul co l lo , su l ver t ice mesocranico e ne l la par te an te r io re deg l i 
ar t i ; i n mezzo a l le co rna f o r m a u n c iu f fo abbastanza r i cco . La t i n t a p r e d o m i n a n t e 
della pelle è c i n e r i n o - a z z u r r o g n o l a p i ù o meno chiara e g r ig io -a rdes ia p iu t tos to scura ; 

la parte i n t e r n a del le coscie è d i co lore rosso-carn ic ino come la regione i n g u i n a l e ; 
non d i rado la par te i n f e r i o r e del le gambe è bianca, i pe l i hanno presso a poco i l 
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colore della pelle. Hasskarl e Rosenberg accertano che l ' isola d i Giava è abitata da 
una v a r i e t à rossiccia che si potrebbe considerare come una f o r m a d ' a lb in i smo essendo 
f o r n i t a d i occhi rossi come que l l i degli a l b i n i . 11 B i c k m o r e r i fer i sce d i avere veduti 
m o l t i b u f a l i d i color carnic ino chiaro , m a nessun i n d i v i d u o in t i e ramente bianco. 

Come abbiamo g i à detto, i l kerabau è cosi poco diverso dal bufa lo selvatico teste 
descri t to, che s iamo i n d o t t i a considerar lo come una razza der iva ta da quel lo o tutto 
al p iù come una v a r i e t à par t icolare . T u t t i i kerabau delle isole Ind iane , dice i l 
Rosenberg, non sono bufa l i selvat ici , m a r in se lva t i ch i t i e possono essere pericolosi 
pei v iagg ia to r i come lo sono spesso i bu fa l i domes t ic i p i ù mansue t i , condot t i a i pascoli 
da i ragazzi giavanesi , p o i c h é questi a n i m a l i non s t r ingono m a i amic iz ia cogli Europei. 
« I kerabau d i Giava, r i fer isce Hasskarl confe rmando i ragguagl i raccol t i dal Rosenberg, 
si possono af f idare senza paura ai ragazzett i d i o t to o dieci a n n i , m a sono sempre 
assai per icolosi per g l i Europe i . 1 g iov ine t t i i nd igen i l i gu idano a l o r o p iac imento , ma 
i ke rabau inseguono accanitamente g l i Europe i forse a cagione de l l o ro vestiario 
diverso da quel lo della gente del paese; appena vedono un Europeo, lo guardano cor 
espressione d i malconten to , q u i n d i g l i si p rec ip i tano con t ro a testa bassa ». I n gene
rale i kerabau prestano a l l ' u o m o g l i stessi se rv ig i che egl i r ichiede al bufa lo e vengonc 
adoperat i a preferenza come a n i m a l i da sella. Nel l ' i so la d i Giava s i r endono u l i l i s s im 
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aiutando i c a v a l l i a t i r a r e le ve t tu re pos ta l i nel le strade p i ù diff ìci l i e p i ù erte. « Nel le 

discese m o l t o r i p i d e » , scr ive 0 . Kun tze , « i ke rabau prestano u n va l ido a iu to a i 
cava l l i ; i b u f a l i sono p i ù robus t i e p i ù ada t t i a pe rcor re re le strade d i m o n t a g n a ; i n 
pianura ga loppano assai r ego la rmen te . P r i m a e dopo d i aver c o m p i u t o i l l o r o serv iz io 
supplementare giacciono nel la m e l m a dei c a m p i d i r iso oppure r i m a n g o n o i m m e r s i 
fino a l col lo negl i s tagni e ne i fiumi ». I n f a t t i , nelle r eg ion i ab i l a le si vedono spesso 

immers i ne l l ' acqua da l cu i l i v e l l o lasciano sporgere so l tanto una piccola pa r t e de l la 
testa e le corna gigantesche. Mangiano canne d i b a m b ù i n u n rec in to r i nch iuso . È 
degno d i no ta i l fa t to che questo bu fa lo non è m a i aggredi to dal coccodr i l lo i l quale 
non si fa sc rupo lo d i assalire pers ino i z e b ù e i c ava l l i . 

Durante la stagione delle pioggie i b u f a l i sono af fa t to ind ispensabi l i ag l i i nd igen i 
pe r chè o f f r o n o l o r o la p o s s i b i l i t à d i c i rco lare nelle strade i m p r a t i c a b i l i per t u t t i g l i 
altri a n i m a l i . A l l o r a i l carico viene disposto sopra una specie d i s l i t ta che scivola f a c i l 
mente sul t e r reno u m i d o ; v i si attacca i l bufa lo ed i l conducente siede su l dorso d e l 
l 'animale e l o gu ida a suo p i a c i m e n t o . 

Gli Eu rope i , dice Hasskar l , n o n m a n g i a n o af fa t to la carne del kerabau d i Giava ; 
invece g l i i n d i g e n i sono g h i o t t i pe r f ino del la pel le e del le i n t e s t i na ; la l ingua del 
kerabau compare qua lchevol ta anche sulle tavole degli Eu rope i s t a b i l i t i ne l l ' i so la d i 
Giava. La carne e i l lat te degl i i n d i v i d u i a l b i n i sono disdegnat i da t u t t i , i nd igen i ed 
Europei. 

I n questi u l t i m i t e m p i i l ke rabau comparve diverse vo l t e nei G i a r d i n i Zoologic i 
dell 'Europa, dove si r ip rodusse e venne inc roc ia to col bufa lo comune . L ' i n d o l e e i l 
contegno del ke rabau r i co rdano m o l t i s s i m o q u e l l i del bufa lo c o m u n e ; lo stesso si p u ò 
dire della sua voce debole e p r i v a d i espressione, con t r a r i amen te a c iò che si po t rebbe 
supporre considerando la mo le assai considerevole de l l ' an ima le . 

* 

Parecchi naturalisti considerarono come una antilope un ruminante che apparte
neva senza d u b b i o al g r u p p o del le b o v i n e , q u a n t u n q u e i l suo aspetto, i l suo m o d o 
di vivere e la sua i n d o l e m o r a l e indicassero a p r i m a vis ta la sua s t re t ta a f f i n i t à col 
gruppo suddet to . L ' A N O A (Bos D E P R E S S I C O R N I S , Anoa, Antilope e Probubalus 
depressicornis, Antilope compressicornis, platyceros e celebica) rappresenta i l sot
togenere de l lo stesso n o m e (Anoa); i Malesi del la costa lo ch iamano B A N D O G O - T U T U 

eSAPi-UTAN; esso è la b o v i n a p i ù a f f ine al le a n t i l o p i e la p i ù piccola f r a t u t t e le 
forme appar tenen t i al suo g r u p p o ; la sua altezza m i su ra t a dal la spalla va r i a f r a 
m. 4 , 3 - 1 , 4 ; la lunghezza compless iva de l corpo giunge t a lvo l t a a 2 m . compresa la 
coda che m i s u r a a l l ' i n c i r c a 3 0 c m . I l corpo è tozzo, p i ù grosso verso i l mezzo e 
assottigliato pos t e r i o rmen te ; i l garrese è p i ù a l to del la regione sacrale, i l col lo cor to 
e leggermente a r r o t o n d a t o , la testa l a rgh iss ima al la f r o n t e , acumina la verso i l muso 
che si a l la rga f o r m a n d o uno spazio cor to , la rgo e nudo i l quale comprende t u t t o i l 
labbro super iore ; i l dorso del naso è abbastanza r i a l za to , l 'occhio f o r n i t o supe r io r 
mente d i grosse c ig l i a è grande e d i co lor b runo - scu ro , la p u p i l l a è ro tonda , l ' o rec 
chio breve e p iu t to s to s t re t to ha i l m a r g i n e esterno leggermente incavato e i l m a r g i n e 
interno r i c u r v o , è f o r n i t o d i pe l i sol tanto al la radice , nudo al la punta e adorno d i u n 
ciuffo d i pe l i b i anch icc i ne l l ' ango lo i n t e r n o . Le corna a lquanto discoste al la base sono 
inserite sul m a r g i n e del la protuberanza, f r o n t a l e , po i vo lgono leggermente a l l ' i n d i e t r o 
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e a l l ' i n f u o r i ; ogni corno è compresso per m o d o da presentare quasi l 'aspetto d i una 
p i r amide , cerchiato i n tut ta la par te in fe r io re , app ia t t i to a guisa d i u n cono superior
mente e m o l t o assottigliato alla pun ta ; la coda ha una lunghezza media , si assottiglia 
in modo regolare fino a l l ' e s t r e m i t à ed è p rovveduta d i u n piccolo f iocco t e rmina l e ; le 
gambe basse e tozze sono fo rn i t e d i zoccoli tondeggiant i , c o n f o r m a l i precisamente 
come que l l i delle b o v i n e ; g l i zoccoli pos te r io r i sono p iu t tos to l u n g h i e discosti fra 
lo ro ; mancano le fosse l a c r i m a l i . I l pelo re la t ivamehte scarso e d i media lunghezza 
è m o l t o rado sulla faccia, sopratut to sul muso e d inanz i agli occhi ed ha i l colore 
carat ter is t ico del mante l lo delle a n t i l o p i ; la sua t in t a generale è b runo-scura , ma si 
r ischiara alquanto nelle p a r t i della faccia meno f o r n i t e d i p e l i ; la par te esterna degli 
orecchi è b runo-g ia l lo -ch ia ra e la parte i n f e r io re b r u n o - c h i a r a ; la mascella infer iore 
presenta nel mezzo una macchia b ianca : sul la par te in fe r io re de l col lo si osserva 
un 'a l t ra macchia bianca di f o r m a semilunare che p e r ò va scomparendo col procedere 
degl i a n n i ; la regione ascellare è b ianco-g ia l lognola come la par te in t e rna della 
regione inguina le . Anche l ' a r t ico laz ione delle coscie è b ianco-g ia l logno la e presenta 
sulla parte an te r io re una striscia a lquanto a l largata l a te ra lmente per m o d o che la 
t in ta p i ù chiara v i appare i n f o r m a d i due macchie l a t e ra l i . I n ce r t i i n d i v i d u i i so la t i s i 
osserva d inanz i agli occhi una macchiet ta b ianca ; i n quest i casi anche le guancie pre
sentano una o due macchie bianche per par te . 

La v i t a l ibe ra del l 'anoa è p r e s s o c h é ignota anche ai nos t r i g i o r n i . I v i agg ia to r i che 
esplorarono la sua area d i d i f fus ione lo accennano sol tanto b revemente d i passaggio; 
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lo stesso Rosenberg, i l quale ne uccise parecchi , osserva sol tanto che l 'anoa è un a n i 

male m o l t o cauto e p ruden te per na tu r a e p e r c i ò anche d i f f i c i l e da ins id ia re . L a sua 
presenza pare l i m i t a t a esclus ivamente a l l ' i so la d i Gelebes, o per meg l io d i r e al le 
regioni mon tuose del la medes ima . F i n o r a questo an ima le c o m p a r v e appena qualche 
rara vo l ta ne i G i a r d i n i Zoolog ic i d e l l ' E u r o p a ; i p r i m i e sempla r i che si v i d e r o i n Europa 
vissero a l u n g o ne l G i a r d i n o Zoologico d i R o t t e r d a m ; p i ù t a r d i se ne v ide ro parecchi 
altri ad Anversa , A m s t e r d a m , L o n d r a , B e r l i n o e F ranco fo r t e su i Meno. L 'anoa rasso
miglia i n m o d o s t r a o r d i n a r i o ad u n p iccolo bue, è lento e p i g r o come i suoi a f f i n i , 
.rimane lunghe ore ne l medes imo luogo m a n g i a n d o e r u m i n a n d o senza preoccupars i 
menomamente d i c iò che accade i n t o r n o al la sua p r ig ione . C a m m i n a adagio con passo 
misurato, spiccando d i t r a t t o i n t r a t t o qualche salto pesante, precisamente come fanno 
le altre bov ine . È si lenzioso come i l b u f a l o ; fa in tendere d i r ado la sua voce che 
consiste i n u n breve m u g g i t o , p iu t to s to sgradevole. D imos t r a l ' a f f i n i t à che lo lega al 
bufalo pe l grande a m o r e del l ' acqua e d e l l ' u m i d i t à e pel suo fo r t e odore d i musch io , 
come osserva g ius tamente Haacke. Beve m o l t o e a l u n g h i sorsi , f e rmandos i sol tanto 
di trat to i n t r a t t o per resp i ra re , rovescia v o l o n t i e r i i l rec ip iente che contiene l 'acqua 
destinata a dissetar lo onde procacciars i uno spazio u m i d o su l quale si avvo l to l a con 
grande v o l u t t à ; quando p u ò f a r l o si t u f f a ne l l ' acqua per r i n f r e sca r s i e bagnars i a 
lungo. R iguardo a l c ibo è sobr io come i l bufa lo e gradisce come quel lo le p iante acqua
tiche e pa lus t r i . L a f o r m a la rga e discoide de l suo sterco d i m o s t r a l ' o p p o r t u n i t à i n d i 
scutibile d i u n i r l o a l la grande f a m i g l i a del le bov ine . I n generale l 'anoa permet te a l 
suo guardiano d i accarezzarlo e d i r i p u l i r l o , m a qualchevol ta g l i oppone una v i v a r e s i 
stenza; non s t r inge a m i c i z i a cogl i a l t r i a n i m a l i , n e m m e n o colle a n t i l o p i ; duran te i l 
periodo degl i a m o r i d iven ta m o l t o ca t t ivo . L a p r i m a f e m m i n a che visse i n s c h i a v i t ù 
nel Giardino Zoologico d i A m s t e r d a m m o r i i n seguito ad una t e r r i b i l e co rna la che le 
assestò i l maschio eccitato da l l ' amore , i l quale vo leva i n d u r l a a soddisfare i m m e d i a 
tamente le sue vog l i e . 

Haacke r i fer isce quan to segue i n t o r n o ad un anoa tenuto i n s c h i a v i t ù nel G i a r d i n o 
Zoologico d i F rancofo r t e . « Nell 'estate del 1888 r i c e v e m m o un be l l i s s imo anoa. Era u n 
maschio grosso come una pecor ina n o n ancora i n t i e r amen te adul ta che aveva serv i to 
di trastullo v iven te a i b a m b i n i de l suo an t ico padrone ed era cos ì domest ico che u b b i 
diva al l ' is tante a l r i c h i a m o del custode e lo seguiva dapper tu t to nel g i a r d i n o . E ra p i ù 
allegro e scherzevole d i t u t t i i r u m i n a n t i che avevo osservato p r i m a e m i vedeva 
assai d i b u o n occhio. Si mos t rava conten t i ss imo quando andavo a v i s i t a r lo col la nostra 
« Cora », una sp lendida cagna del S. Be rna rdo la quale si t ras tu l lava assai v o l o n t i e r i 

: con l u i , r o to l andos i a l legramente su l t e r r eno finché le aguzze corna de l l ' amico n o n le 
facessero sent i re u n po ' t r o p p o la l o r o presenza con f r e q u e n t i punzecchia ture . Nella 

' primavera de l 4889 i l nos t ro anoa era g i à cresciuto assai ; n o n lo avevo p iù veduto 
; da un pezzo e quando m i a v v i c i n a i nuovamente al g ra t icc io del la sua gabbia , esso m i 
; accolse con g io ia sol levando ed appoggiando le zampe a n t e r i o r i con t ro l ' i n f e r r i a t a . 

: Incoraggiato da questa accoglienza, en t ra i nel la p r i g i o n e , m a i l br iccone m i s a l u t ò 
con una serie d i cornate nel le t ib i e che m i cost r insero a d i f e n d e r m i . I r r i t a t o da l m i o 
contegno, l ' anoa m i si p r e c i p i t ò addosso con una v io lenza s t r a o r d i n a r i a ; a l lo ra cercai 

f di so t t r a rmi alle sue v io len te e r i pe tu t e cornate con una pronta fuga , ma non essen
dovi r i u sc i t o , dove t t i sostenere una lo t ta grave e p ro lunga ta . F ina lmen te quando m i 

! fu possibile d i a f f e r r a r l o per le corna, ero cos ì spossato che m i sent ivo svenire . T r a 

scinai l ' anoa presso l ' ingresso del la sua gabbia ; q u i v i g iun to uscii e ve lo r icacciai 
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dentro con tu t ta la m i a fo rza ; n o n potevo l i b e r a r m i i n a l t ro modo dal m i o antico e 
o r m a i pericoloso ben i amino . Me la cavai abbastanza a buon mercato , con mol t e scal
fitture nella pelle, una p ro fonda fer i ta alla mano s inis t ra e due g rav i fer i te alle coscie 
che guar i rono sol tanto i n capo a due mesi . L ' e r a delle mie vis i te al l 'anoa era chiusa 
per sempre: da quel g io rno n o n en t ra i m a i più nella sua gabbia. I l br iccone ubbidisce 
anche oggi a l m i o r i c h i a m o e r i sponde a quel lo dei suoi conoscenti con u n muggito 
sommesso, ma cerca sempre di assestare al fiducioso v is i ta tore alcune cornate che 
vietano a t u t t i d i ent rare nella sua p r ig ione . Anche i l suo guardiano è costretto a starne 
f u o r i . La na tura i n t i m a del bove si esplica nel l 'anoa i n una f o r m a al tu t to p r imi t iva 
e genuina. L 'anoa non adopera soltanto le corna per colpire i suoi v i s i t a t o r i : prima 
che avesse raggiunto i l suo comple to sv i luppo i l nost ro p r ig ion ie ro soleva raccogliere 
colle corna u n grosso mucchio d i fieno e cor icars i col medesimo per d o r m i r e o r u m i 
nare. È probabi le che questa ab i tudine serva a nascondere agli occhi dei l o ro nemici 
i g iovan i anoa adagiati nel cuore del la foresta vergine » . 

Le alte montagne de l l 'Amer i ca Set tentr ionale sono abitate da u n bovide dotato di 
corna essenzialmente diverse da quelle delle a l t re f o r m e che appartengono alla stessa 
f a m i g l i a ; i cara t ter i d i t a l i corna c ' inducono a considerare questo animale come i l 
rappresentante d i una so t tofamigl ia par t icolare cost i tu i ta dal le A P L O C E R I N E ( A P L O C E -

R I N A E ) ; anticamente esso veniva uni to ora alle a n t i l o p i ed ora alle capre. 
La C A P R A D E L L E N E V I , C A P R A D I M O N T E O C A P R A B I A N C A degli A m e r i c a n i ( A P L O -

C E R U S M O N T A N U S , Ovis montana, Capra, Antilope, Bupicapra e Mamma ameri
cana, Aplocerus o Haplocerus amerìcanus e lanigerus, Capra columbiana, 
Antilope lanigera, Mamma sericea e dorsata) è pure chiamata N A N E dagl i abitanti 
del Canada. Questo an imale ha l 'aspetto del la capra domestica, ma , sebbene i l suo 
corpo sia svelto, appare più tozzo a cagione del man te l lo r icch iss imo e l ungo ; anche 
i l collo pare assai p i ù corto d i quel lo della capra domestica. La testa è allungata e 
l 'occhio grande ; l 'orecchio ha una lunghezza mediocre ed è m o l t o aguzzo ; la coda 
breve è coperta d i fitti pe l i super iormente e ai l a t i ; le gambe sono robuste e paiono 
ancor p i ù grosse d i c iò che non siano i n r e a l t à a cagione del fitto pelo che le r icopre; 
le unghie pos te r io r i e g l i zoccoli copert i d i pe l i r i g i d i i n tu t t a la parte superiore cor
r i spondono alla s t ru t tu ra robusta delle gambe, m a n o n si d i s t inguono i n modo essen
ziale da que l l i delle capre selvatiche. I l vel lo d i color bianco u n i f o r m e è costi tuito di 
l u n g h i pel i setolosi e d i una lanetta fina, lunga e l isc ia e r i cop re i n modo assai 
diverso le var ie pa r t i del corpo e g l i a r t i an t e r i o r i e pos t e r io r i . I pe l i setolosi non 
sovrastano sempre la lanetta che spesso compare isolata. L a faccia e la f r on t e sono 
coperte quasi esclusivamente d i una lanetta fitta, increspala e p r i v a d i setole; queste 
u l t i m e si uniscono invece alla lanetta sul co l lo , sui fianchi, sul ven t re e sulle coscie; 
l a lanetta manca al tu t to sulla nuca, nel la parte super iore del co l lo , su l dorso, sulla 
roda e sulla c r in ie ra che scende dal la parte i n f e r io re de l co l lo , sul pet to , sulle spalle 
e ÌQ t u t t a la parte anter iore delle coscie degli a r t i pos t e r i o r i . Sul l 'occ ip i te si osserva 
u n fitto c iuf fo d i pe l i l u n g h i , spiovent i da tu t te le p a r t i che si confondono colla c r i 
n ie ra che adorna la parte superiore del col lo e i l d o r s o ; sul men to e sul la mascella 
i n f e r i o r e la r icca barba f o r m a dei r i c c io l i d i s t i n t i ; i l col lo è coperto da una fascia di 
pe l i l u n g h i che r icadono s u l l ' o m o p l a t a ; questa sorta d i co l la re s i p ro lunga sul la parte 
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anteriore del le spalle e sulle coscie degl i a r t i a n t e r i o r i per m o d o da f o r m a r v i una 
specie d i c r i n i e r a e avvolge quasi tu t te le gambe a n t e r i o r i , vale a d i r e i due t e rz i 
superiori lasciando scoperto so l tanto l ' u l t i m o terzo i n f e r i o r e . Una c r i n i e r a analoga 
riveste la pa r t e an te r io re delle gambe pos t e r io r i , m a si sv i luppa sol tanto a l d i sopra 
delle calcagna ; la coda f i na lmen te è p r o v v e d u t a d i u n f iocco t e r m i n a l e lungo e r i cco , 
costituito d i pe l i setolosi . L a lanet ta r i copre tu t t a la faccia, g l i occhi fino alla fessura 
delle palpebre, i l naso fino a l l ' o r l o del le n a r i c i ; invece l 'o recchio penzolante è coperto 
tanto esternamente quan to i n t e rnamen te d i pe l i setolosi r i g i d i e fitti r i v o l t i verso la 
punta de l l 'o recchio stesso. 11 ve l lo è grasso e un tuoso come la lana del la pecora ed ha 
una consistenza p iu t tos to considerevole p e r c h è i s ingol i pe l i sono attaccati g l i u n i agl i 
a l t r i ; la lunghezza compless iva de l l ' an ima le v a r i a f r a m . 1 ,2 -1 ,4 ; la coda è lunga 
circa 9 c m . ; l 'altezza misura ta dal la spal la va r i a f r a 6 8 - 7 4 c m . ; m i su ra t a da l garrese 
giunge spesso a 73 e pe r f i no a 78 c m . Le corna , c o m u n i ai due sessi, sono tu t t av ia u n 
po' p iù grosse ne l maschio che n o n ne l la f e m m i n a ; acquistano una lunghezza v a r i a 
bile f r a 20 -27 c m . e s ' i ncurvano i n a l to , i n d i e t r o e a l l ' i n f u o r i , descr ivendo sempl ice 
mente un arco poco p r o n u n z i a t o ; a l la base sono quasi ro tonde , cerchiate d i a n e l l i 
leggeri i n tu t t a la par te i n f e r i o r e ; n e l secondo terzo del la l o r o lunghezza sono legger
mente compresse ai l a t i , m a t o r n a n o ad a r r o t o n d a r s i verso la p u n t a ; n o n presentano 
spigoli n è ango l i , m a spesso due sporgenze abbastanza sens ib i l i collocate una sot to la 
linea che segna la m e t à del co rno e l ' a l t r a v i c ino a l la punta . 

L'area d i d i f fus ione del la capra del le nev i è l i m i t a t a a l la par te se t tent r ionale delle 
Montagne Rocciose; verso n o r d si estende fino al 6 5 ° grado d i l a t i t ud ine . Secondo i l 
Baird abbonderebbe m a g g i o r m e n t e nel le alte montagne de l t e r r i t o r i o d i W a s h i n g t o n ; 
Invece i l P r inc ipe d i Wied accerta che popola i n g r an copia le r e g i o n i v i c ine al la sor 
gente del fiume Co lombia . I l suo m o d o d i v ivere i n c o m i n c i ò ad essere conosciuto s o l 
tanto in questi u l t i m i t e m p i . La capra delle nev i abi ta una zona e leva t i s s ima; p e r c i ò 
è costretta a c ibars i d i l i chen i , d i musch i e d i p ian t ice l le a lp ine m o l t o res i s ten t i ; 
qualche ra ra vo l t a , nei casi d i magg io r f o r t u n a , b ruca le fog l ie d i una specie d i p ino 
particolare (Pinas contorta) p r o p r i a d i quel le r eg ion i e t r o v a m o d o d i spogl ia re i p i c 
coli cespugli sparsi nel le r adu re de l l ' a l ta montagna . A d ogn i m o d o , du ran te la stagione 
estiva, la sua v i t a è faci le e t r a n q u i l l a ; i b r u t t i g i o r n i sopravvengono so l tan to a l g i u n 
gere de l l ' i nve rno che la cos t r inge ad abbandonare i pascol i del le so l i t a r ie a l t i t u d i n i . 
Nell'estate r isale fino al l 'a l tezza d i 4 0 0 0 m . e si stabil isce a preferenza l u n g o i l m a r 
gine in fe r io re dei c ampi d i neve che si squagl iano pei ca ld i r agg i del sole ; d ' i n v e r n o 
scende u n po ' p i ù i n basso senza p e r ò abbandonare d e f i n i t i v a m e n t e l ' a l t a mon tagna . 
Lassù a lmeno è cer ta d i n o n essere d i s tu rba ta d a l l ' u o m o , e a l lo ra si aggi ra col la s i cu 
rezza p r o p r i a de l la sua razza pei sen t ie r i p i ù e r t i , salta da una roccia a l l ' a l t r a senza i l 
minimo sforzo e si a r r a m p i c a sulle pa re t i d i roccie i n apparenza inaccess ibi l i . D i v e r 
samente da c iò che si osserva ne i b r a n c h i del le a l t re specie d i capre, le schiere delle 
capre delle nev i sono guidate da i masch i ; le f e m m i n e e i capre t t i seguono i l maschio 
che dir ige la schiera disponendosi in una fila regolare . A l l a p r i m a fuc i l a t a , tu t te le 
capre g rand i e piccole fuggono al galoppo sui m a r g i n i degl i abissi p iù spaventosi , 
oppure scendono i n una gola p ro fonda , le une d i e t ro le a l t re , seguendosi a v icenda 
passo a passo, col la leggerezza degli uccel l i p o i c h é la l o ro ag i l i t à supera que l la 
dei quadrupedi p i ù sve l t i . La capra delle nev i è cauta e p rudente per na tura ed ha u n 
udito finissimo e u n odo ra to squ i s i to ; p e r c i ò riesce quasi sempre a scansare i l 
cacciatore i l quale stenta ad uccider la e ad osservarla come sarebbe suo des ider io . 
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I p a r t i s i compiono al p r inc ip io d i g iugno; i n f a t t i poco dopo compaiono i caprett 
che accompagnano regolarmente la madre dapper tu t to ; i n generale la femmina 
partorisce u n piccino per vol ta ; i gemel l i sono abbastanza r a r i . Come t u t t i g l i altri 
capre t t i , anche questi sono leggiadr i e scherzevoli an ima le t t i , eleganti quanto m a i . 

I na tura l i s t i e i cacciatori del paese perseguitano con qualche accanimento la capri 
delle nevi ; invece g l i I n d i a n i n o n se ne curano affat to . La sua carne non è mol to pre
giata p e r c h è o l t r e ad essere alquanto coriacea ha u n fo r te odore d i caprone che 
r ipugna per f ino agli I n d i a n i i qua l i non peccano cer tamente per la soverchia delica
tezza del gusto. Anche i capret t i hanno odore d i caprone. La capra delle nevi è inse
gui ta soltanto a cagione del suo bel l i ss imo ve l lo i l quale viene acquistato all'ingrosso 
dalle compagnie d i commerc io o adoperato senz'al tro dagl i I n d i a n i come coperta da 
le t to . Verso i l 1865 le pe l l i d i queste capre avevano ancora u n prezzo assai elevale 
p e r c h è i n quel t empo le signore por tavano v o l o n t i e r i cer t i man i co t t i e certe mantel
l ine d i pel l iccia fatte colla pelle d i una sc imia americana che poteva essere imitata 
abbastanza bene col ve l lo della capra delle nevi t i n to i n modo oppor tuno . Col mutare 
della moda i l ve l lo d i queste capre s c e m ò a lquanto d i va lore . 

I l L o r d i l quale ebbe occasione d i esaminare con mol ta di l igenza la capra delle 
nev i e la sua lana, uni tamente ai tessuti che se ne r icavano, accerta che questo utile 
an imale potrebbe accl imars i benissimo nelle alte montagne de l l 'Europa , ma forse 
d iment ica che no i p o t r e m m o i m p o r t a r e piut tos to nei nos t r i paesi la capra del Cascemir 
la quale sarebbe assai p i ù u t i le della capra delle nev i e si accl imerebbe p iù facilmente 
d i una specie o r ig ina r i a selvatica, che finora non venne ancora assoggettata alla schia
v i t ù e manca tu t to ra nel la maggior par te dei musei . 

Le A N T I L O P I ( A N T I L O P I N A E ) costi tuiscono la so t to famig l ia p i ù r icca d i fo rme , ma 
anche p i ù bassa f r a tu t te quelle che sono comprese nel la grande famigl ia dei 
b o v i d i . Questa so t tofamigl ia contiene senza a lcun dubb io i b o v i d i p i ù leggiadri e più 
eleganti d i t u t t i ; tu t tav ia c iò si p u ò d i re sol tanto i n u n senso generale p o i c h é appunto 
f r a le an t i lop i s ' incontrano certe f o r m e le qua l i n o n cor r i spondono per nu l la al signi
ficato che si collega al nome d i questi a n i m a l i . Possiamo d i r e che i n complesso anche 
questa so t tofamigl ia conserva l ' i m p r o n t a generale della grande f a m i g l i a a cui appar
t iene: comprende le f o r m e p i ù leggiadre ed eleganti che si possano immaginare , ma 
nel lo stesso tempo annovera m o l t i a n i m a l i tozzi e pesanti che a p r i m o aspetto par
rebbe conveniente d i classificare f r a le bov ine a n z i c h é f r a le a n t i l o p i . P e r c i ò riesce 
m o l t o d i f f i c i l e t rat teggiare le a n t i l o p i con una serie d i ca ra t t e r i genera l i c o m u n i a tutte 
e non è facile de l imi ta re esattamente la lo ro so t tofamigl ia p e r c h è i n apparenza certe 
a n t i l o p i si avvic inano assai p i ù alle bovine e al le capre che n o n a l t ipo caratteristice 
del lo ro g ruppo , conosciuto fin dai t e m p i più an t i ch i col nome d i gazzella. 

I n generale le a n t i l o p i si possono descrivere come a n i m a l i sne l l i , s i m i l i ai cervi 
f o r n i t i d i pelo fitto e quasi sempre liscio e d i corna p iù o meno r i t o r t e , per lo pii 
c o m u n i ai due sessi. Le varie specie si rassomigl iano m o l t i s s i m o nel la s t ru t tu ra cor
porea ; i cara t te r i d i f fe renz ia l i p rovengono sol tanto dal la conformaz ione delle corna 
degli zoccoli e della coda, come pure da certe mod i f i caz ion i che si osservano ne 
pelame. Ma i l n u m e r o delle an t i lop i è cosi grande che le specie estreme dell; 
serie mos t rano d i avere appena qualche lontana rassomigl ianza colle a l t re , poichi 
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na tu ra lmente col g r an n u m e r o d i specie c a m m i n a n o d i p a r i passo le d i f ferenze d i c o n -
formaaione e p e r c i ò la f a m i g l i a supera i n d i v e r s i t à tu t te le a l t r e che appar tengono a l 
medesimo o r d i n e . I l tozzo bue ha p u r sempre qualche pun to d i conta t to col l 'e legante 
capriolo: l o stesso si p u ò d i r e del mosco gent i le r i spe t to a l cava l lo . La coda gene ra l 
mente b reve come que l la del le capre si a l lunga spesso come avviene ne i b u o i e ras 
somiglia a quel la d i m o l t i c e r v i . A l co l lo s i f o r m a una piccola c r i n i e r a ; i n t o r n o al la 

Scheletro dell'Addas (Dal Museo anatomico di Berlino). 

bocca i pel i si a l lungano per m o d o da f o r m a r e quasi una ba rba come ne l le capre . Le 
corna s ' incurvano sempl icemente ad arco, oppu re descr ivono due o p i ù curve ; la l o r o 
e s t r emi t à si piega a l lo i n d i e t r o o a l lo i n n a n z i , a l l ' i n d e n t r o o a l l ' i n f u o r i ; i l complesso 
delle corna ha l 'aspetto d i una l i r a o i s ingo l i f u s t i r a ssomig l iano ad una v i t e a s p i 
rale, oppure ancora sono affa t to d i r i t t i o a lmeno insens ib i lmente r i c u r v i . Ora sono 
rotondi , o ra angolos i , ora carenat i , ora compress i . Le r u g o s i t à t rasversa l i che ind icano 
la cresciuta sono quasi sempre v i s i b i l i , m a t a lvo l t a appena accennate e cos ì v i a d icendo. 

Vi è p e r f i n o u n genere p rovvedu to d i qua t t r o corna . 
Poche osservazioni par t icolareggia te sono state fat te f i n o r a sul la s t r u t t u r a i n t e r n a 

delle a n t i l o p i , la quale del resto si accorda abbastanza con quel la d i a l t r i c a v i c o r n i . 
Le f e m m i n e hanno 2 o 4 capezzoli al le m a m m e l l e . I n generale par tor i scono u n solo 
nato per vo l t a , r a r amen te due ed hanno una gestazione d i c i rca 9 mes i . A l l ' e t à d i 
14-18 mes i i g i o v a n i sono g i à a d u l t i , sebbene non sempre a t t i a l la r i p r o d u z i o n e . 

Le a n t i l o p i ab i tano tu t t a l ' A f r i c a , la par te m e r i d i o n a l e , occidentale e centrale 
dell 'Asia e l ' E u r o p a m e r i d i o n a l e e centrale . Ogni specie mos t r a d i p r e f e r i r e u n c ibo 
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de te rmina to e c iò de te rmina la l o r o d i m o r a finché l ' u o m o n o n insegue e spinge 
i n a l t re reg ion i i nos t r i cauti e leggiadr i a n i m a l i . Quasi tut te le an t i lop i amano le pianure, 
tu t t av ia non poche preferiscono l 'a l ta montagna e salgono fino al l i m i t e delle nevi 
perpetue; queste scelgono a preferenza i boschi aper t i i n cui a l l ignano le erbe d i varia 
sorta ; quelle abi tano vo lon t i e r i le reg ion i boscose sparse d i r a d i cespugli, a l t r e s ì t ra t
tengono nelle boscaglie p iù fitte ed a l t re ancora i n vicinanza delle acque, i n mezzo 
alle pa lud i . Le specie p iù grosse si raccolgono in branchi spesso numeros i ss imi ; le più 
piccole v ivono i n coppie o in schiere meno numerose. Sono an ima l i d i u r n i e n o t t u r n i ; 
i l o ro m o v i m e n t i sono v ivac i , ag i l i e graz ios iss imi . La sveltezza caratteristica di 
varie specie supera quella di t u t t i g l i a l t r i m a m m i f e r i e l ' a t t r a t t iva della lo ro indole 
non ha r i v a l i . A m a n o sopra ogni cosa l ' a r ia , la luce e la l i b e r t à i l l i m i t a t a ; perc iò 
abitano anche i deserti più desolati ed an imano la m o r t a sol i tudine delle campagne. 
Poche specie sol tanto sono tozze e pesanti e si stancano dopo u n breve insegui
mento ; le al tre si an imano colla loro stessa ag i l i t à . Hanno sensi acu t i s s imi : vedono, 
sentono e fiutano a merav ig l ia , sono ghiot te e sensibi l i ad ogni inf luenza esterna. La 
loro intel l igenza n o n ha uno sv i luppo par t icolare , m a supera quella d i mol te altre 
famigl ie dello stesso ord ine . Le a n t i l o p i sono curiose, allegre e scherzevoli come le 
capre, ma si giovano sempre dell 'esperienza fat ta , appostano sentinelle, e quando 
sono state inseguite p i ù vol te , d iventano i n s o m m o grado paurose. Molte si dis t in
guono per una grande pacatezza, a l t re invece possono diventare decisamente cat
t ive . La lo ro voce p u ò rassomigl iare ad u n belato o ad un fischio e i n generale 
si ode soltanto durante i l periodo degl i a m o r i . 

I l cibo delle an t i lop i consiste d i sostanze vegetali e p r inc ipa lmente d i erbe, di 
fogl ie , d i gemme e d i ge rmog l i tener i . Alcune sono cos ì sobrie che si contentano 
del cibo più scarso; a l t re invece hanno bisogno d i piante succose e saporite. Pos
sono p r iva r s i a lungo dell 'acqua p u r c h é mang ino c ib i f reschi e v e r d i ; quelle che 
v ivono nel deserto r imangono spesso senz'acqua per parecchi g i o r n i ed anche per 
var ie set t imane. 

Tut te le an t i l op i senza eccezione si possono considerare come a n i m a l i u t i l i . È 
d i f f i c i l e che rechino danno nei luoghi i n cui v i v o n o e si rendono u t i l i colla loro 
carne, per mezzo delle corna e della pelle. P e r c i ò sono oggetto d i una caccia 
assidua per par te d i tut te le popolaz ioni che v ivono nella lo ro pa t r ia . Diverse ant i 
l o p i celebri fin dai t e m p i p i ù an t i ch i f u r o n o cantate dai poet i e lodate dai viaggia
t o r i : i l cacciatore a lp ino a f f ron ta cento vol te la mor t e per amore d i al tre specie. Del 
resto l ' u o m o è al let tato da tu t te le an t i lop i i n generale. Da c iò der iva che quasi tutte 
a lmeno nel lo ro paese natio sopportano beniss imo e a lungo la s c h i a v i t ù , si r i p rodu 
cono e ra l legrano i pad ron i colla l o ro somma fiducia e colla lo ro grande mansuetu
dine . Non poche d iventano v e r i a n i m a l i domest ic i e d 'a l t ronde f u r o n o considerate e 
t ra t ta te come t a l i anche nei t emp i anda t i . 

Seguendo i l corso re t rospet t ivo della s toria e del la leggenda nelle epoche più 
ant iche t r o v i a m o che l ' una e l ' a l t ra accennano a var ie specie d i a n t i l o p i . « Molte 
specie d i a n t i l o p i », m i scrive i l Dumichen , « sono ra f f igura te nei m o n u m e n t i del l 'an
t ico Egi t to e a preferenza sulle pareti dei t empi d i Ghisa, d i Sakhara, d i Tebe, di 
Beni-Hassan e d i E l - K a b . Veramente incantevole è l ' i m m a g i n e della leggiadra gaz
zella, sopra tu t to que l la degl i i n d i v i d u i g iovan i che si r iconoscono dal le corna ancora 
poco svi luppate e sono r a f f igu ra t i sovente dagl i an t i ch i Eg iz i . Osservai pure due volte 
l ' i m m a g i n e d i due spocie a f f i n i , indicate ne l testo col la pa ro la « Kahes » le quali 
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provengono da l l 'As i a M i n o r e e dal deserto d e l l ' A r a b i a . Una d i queste specie è l a c o s i d e t t a 
Gazzella I sabe l l ina e l ' a l t r a è la Gazzella da l naso nero . Nelle figure dei m o n u m e n t i 
più an t i ch i abbondano pa r imen te l 'Or ice , ch iamato ne i ge rog l i f i c i « Mahet » e l 'Addas 
indicato co l n o m e d i « N u t u ». F r a le a l t re specie d i gazzelle s ' incont rano a prefe
renza i l Teda l e la Gazzella Led ra ; f r a g l i a l t r i O r i c i , i l Beisa, f r a i Cobi , l ' A n t i l o p e -
Desasa de l l 'Habesch , i l Cobo, l ' A g e l e l ' A b o k p r o p r i del la val le super iore del N i l o 
bianco; finalmente f r a g l i A l c e f a l i d i , abbondano i n m o d o pa r t i co la re i l C o r r i g u m 
e i l Tetel d e n o m i n a t i ne i ge rog l i f i c i col la pa ro la « Scesan » ; i l p r i m o è o r i g i n a r i o 
del Sennar, l ' a l t r o p rov iene dal le steppe che si estendono sotto i l versante o c c i 
dentale de l l ' a l t i p i ano abissinese ». I n mezzo a tu t te queste a n t i l o p i si t r o v a n o parecchie 
specie che f u r o n o scoperte da H e u g l i n , S c h w e i n f u r t h e Junke r i q u a l i r i f e r i r o n o 
intorno ad esse n u m e r o s i ragguagl i r acco l t i con fat ica p o i c h é quest i a n i m a l i a b i 
tano per cosi d i r e i l cuore d e l l ' A f r i c a . P r i m a che fossero esplorate t a l i r eg ion i le 
sole cogniz ioni che avevamo i n t o r n o alle a n t i l o p i c i ven ivano dag l i an t i ch i Egizi 
i quali n o n si s tancarono m a i d i s tud ia re e d i r a f f i g u r a r e con a m o r e g l i a n i m a l i 
più s t rani del la f auna locale . « G l i a n t i c h i Egiz i », con t inua i l D u m i c h e n , « uc 
cidevano le a n t i l o p i con apposi te f reccie . Le figure de i m o n u m e n t i c i r appresen
tano i l cacciatore i n at to d i pe rcor re re i l deserto o la steppa i n compagnia del suo 
veltro indica to ne i ge rog l i f i c i col la paro la « Tesem » , a l quale o g g i d ì g l i A r a b i d à n n o 
i l nome d i « S lugu i » . Ma n o n d i rado i l cacciatore è seguito da l l icaone che g l i 
antichi ab i tan t i de l Paese dei Fa raon i sapevano addomest icare ed ammaes t ra re a l la 
caccia come i l ghepardo. La caccia dei Cobi era pra t ica ta con appos i t i lacci . Conviene 
osservare i n o l t r e che le gazzelle, g l i O r i c i e g l i Addas erano g ià s ta t i addomes t ica t i 
dagli ant ichi Eg iz i i qua l i ne pra t icavano l ' a l l evamento i n grande, f o r m a n d o con essi 
schiere numerose come quel le del le capre e del le bov ine . Così per esempio i n u n a 
tomba d i Sakhara t r o v i a m o indica te le ricchezze d i u n p r o p r i e t a r i o egiziano i l quale 
possedeva 405 bovine d i una razza m o l t o r a r a , 4 2 2 5 capi e 1220 v i t e l l i del la razza 
dalle lunghe corna e 4438 v i t e l l i del la razza b rev icorne , 4435 gazzelle, 4308 O r i c i e 
1244 Addas ». 

È mol to d i f f i c i l e o r d i n a r e i n g r u p p i n a t u r a l i i n u m e r o s i m e m b r i d i questa f a m i g l i a . 
In generale le d i v i s i o n i si f ondano su l la somig l i anza che le singole specie hanno coi 
cervi, colle capre, co i t o r i , ecc.; m a siccome c iò non basta, le corna f u r o n o sempre 
considerate come l ' un ico p u n t o d i par tenza su cu i s i fonda la d iv i s ione e l ' o r d i n a 
zione delle specie. 

L ' indole del la nos t ra opera c i costr inge a t ra t t a re sol tanto le f o r m e p i ù i m p o r t a n t i 
di questa r i cch i ss ima so t to famig l i a dei r u m i n a n t i . 

A p r i r ò la serie del le specie che in t endo t ra t t a re colle A N T I L O P I p r o p r i a m e n t e 
dette ( A N T I L O P E ) . I l genere classificato con questa denominaz ione si d iv ide i n parecchi 
gruppi m i n o r i e si d is t ingue per la m o l e mediocre , s i m i l e a quel la de l capr io lo nost ra le 
per le corna a l lungate , foggiate a l i r a o avvol te a spira le , per le fosse l a c r i m a l i gene
ralmente g r a n d i e qualche r a r i s s ima vo l t a p iccole , per la presenza d i ghiandole i n g u i 
nali e pei ca ra t t e r i de l m u s o poco espanso, anzi r i d o t t o ad una macchiet ta nuda che 

si osserva sul l a b b r o super iore . 
Si ch i amano C E R V I C A P R E le specie d i a n t i l o p i f o r n i t e d i corna ro tonde , cer 

chiate, quas i d i r i t t e , r i v o l t e i n a l to e a l l ' i n d i e t r o e avvol te a spirale che adornano 
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soltanto la testa elei maschio; le cervicapre si d is t inguono i n o l t r e per la coda corta ( 
r icca d i pe l i , per le fosse l a c r i m a l i g rand i e m o b i l i , pei sacchi gh iando la r i che s 
osservano f r a le d i ta e negli i n g u i n i e finalmente per le ghiandole u n g u l a r i . La fem
m i n a ha due capezzoli. I l g ruppo delle cervicapre costituisce u n sottogenere distinte 
(Cervicapra). 

L'ANTILOPE CERVICAPRA (ANTILOPE CERVICAPRA, Cervicapra e Antilope bezoar-
tica, Capra cervicapra e bezoartica, Strepsiceros cervicapra) nelle Ind ie prende : 
n o m i d i H A R N A , H I R U N , K A L V I T , B U R E T A , B A R U T , S A S I N , P H A N D A Y E T , SCIGRI 

S C I N D A , ecc.; nella l ingua sanscrita si ch iama M R I G O M I R G A . Questa specie eserciti 
una parte impor t an t i s s ima nella mi to log ia ind iana . La t r o v i a m o nella Carta celeste 
attaccata al la carrozza della luna dove rappresenta una freccia degli Dei ; nel distrette 
faunist ico de l l ' Indo occupa i l posto del lo stambecco; come al t re specie è sacra alla 
dea Tscbandra o alla luna . È p i ù piccola, p i ù svelta e assai p i ù elegante del nostre 
daino ; la lunghezza del suo corpo var ia f r a m . 1 ,2-1,3; la coda è lunga 15 cm. , l'al
tezza misura ta da l garrese è d i 80 c m . I l corpo 'e sot t i le e a l lungato, i l dorso abba
stanza d i r i t t o , u n po' p i ù alto poster iormente che n o n a l garrese; i l col lo è sottile e 
compresso ai l a t i , la testa è piut tosto ro tonda , alta ne l la par te poster iore e ristretta 
nella parte anter iore , la f ron te è larga, i l naso d i r i t t o e i l muso tondeggiante. Le 
gambe sono alte e so t t i l i , le pos te r ior i un p o ' p i ù lunghe delle an te r io r i . Gl i occhi 
relat ivamente g rand i hanno un'espressione vivaciss ima. I l o ro l a c r i m a t o i fo rmano una 
specie d i borsa che p u ò apr i r s i e chiuders i a v o l o n t à . G l i orecchi sono grandi 
e l ungh i , chiusi i n fe r io rmen te , espansi nel mezzo, r i s t r e t t i ed aguzzi verso l'estre
m i t à . I l pelo è corto, fitto e l i s c io ; i s ingol i pe l i sono abbastanza r i g i d i e leggier
mente ondula t i , come si osserva i n t u t t i g l i a n i m a l i che rassomigl iano ai cervi. 
Sul petto, sulle spalle e i n mezzo alle coscie f o r m a v i s i b i l i suture, spire nella 
regione delle corna e nella regione ombel ica le ; nel la par te in te rna degli orecchi 
si d iv ide i n t re serie l o n g i t u d i n a l i ; si a l lunga i n p iccol i c iu f fe t t i alle articolazioni 
dei piedi an te r io r i e a l l ' e s t r e m i t à della coda; manca in t i e ramente sulla parte infe
r io re della medesima. I l colore del mante l lo va r ia secondo l ' e t à ed i l sesso del
l ' an imale . Nei maschi p i ù vecchi la parte anter iore della faccia è gr igio-bruno-scura; 
hanno la medesima t in ta i l col lo , i l dorso, la par te esterna del corpo ed una 
str iscia che scende fino a l l ' a r t icolazione delle coscie e percorre le gambe assotti
gl iandosi gradatamente verso i l basso ; la f ron te , i l ver t ice mesocranico, g l i orecchi, 
la nuca, la parte posteriore del col lo , le coscie degli a r t i pos t e r io r i e la par te superiore 
della coda sono g r i g i o - f u l v i ; la parte anter iore del muso è bianca e sono pure bianch 
u n cerchio che c i rconda l 'occhio, i l mento , lo specchio c i rcondato d i una stretta orla
tu ra bruno-ross iccia , tu t t a la parte in fe r io re e in te rna del corpo a pa r t i r e dal petto 
Osserviamo invece una t in ta nero-cupa sul muso coperto d i pe l i ad eccezione di ur 
piccolo spazio compreso f r a le na r i c i ; anche le corna sono nere e cosi pure g l i zoc
co l i leggiadr i , d i grandezza media , compressi ed aguzzi e le unghie pos te r io r i medio
cremente svi luppate , appiat t i te e o t tuse; l ' i r i d e è g ia l lo -b run icc ia , la p u p i l l a nero-cupi 
e collocata t rasversalmente. La f e m m i n a è assai p i ù chiara del masch io ; ha una tinti 
generale bruno- isabel la ; sui fianchi presenta una str iscia p iu t tos to slavata d i coloi 
g ia l lo- i sabel la-scuro; la f r o n t e è b runo-ne ra , l 'occhio c i rcondato da u n anello bianc< 
come la radice del l 'orecchio, i l r imanente del corpo n o n differ isce per nu l l a da quelli 
del maschio. Pare che g l i i n d i v i d u i g iovan i si d i s t inguano dal le f e m m i n e adulte < 
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Antilope cervicapra (Antilope cervicapra). 1 / 1 0 della grandezza naturale. 

vecchie per la tinta maggiormente rossiccia del loro mantello. Le corna che adornano 
soltanto i l maschio acquis tano i n med ia la lunghezza d i 4-0-50 c m . ; qualche r a r a vo l t a 
possono m i s u r a r e 60 -65 c m . , e descr ivono una spira le poco p ronunz i a t a che a n n o 
vera tre, qua t t ro e t a lo ra anche c inque c i r c o n v o l u z i o n i . Le corna sono m o l t o r a v v i c i 
nate alla base ; le l o r o punte invece sono divise da una distanza d i 3 0 o 4 0 c m . ; la 
loro grossezza v a r i a secondo l ' e t à de l l ' an ima le ; t u t to i l co rno é cerchiato d i grosse 
sporgenze c i r c o l a r i fin presso la pun ta la quale p e r ò è sempre l isc ia . I maschi m o l t o 
vecchi presentano spesso o l t r e a 3 0 cerch i d i ta l sor ta , m a i l n u m e r o d i quest i cerchi 
non è sempre i n r a p p o r t o d i r e t to c o l l ' e t à e col la cresciuta annua de l l ' an ima le . 

L 'ant i lope ce rv icapra abi ta le ampie p i a n u r e de l l ' I nd i a cisgangetica, salvo la par te 
inferiore de l Bengala e la costa de l Malabar ; secondo Sterndale mancherebbe a occ i 
dente de l l ' I ndo , m a n o n sarebbe r a r a a o r ien te d i questo fiume fino a l l 'Assam. I n 
generale v i v e i n b r a n c h i cos t i tu i t i d i 2 0 - 3 0 e ta lora pe r f i no d i 4 0 - 6 0 i n d i v i d u i ; t u t 
tavia i l Je rdon o s s e r v ò va r i e schiere d i a n t i l o p i cervicapre che annoveravano senza 
alcun dubb io parecchie m i g l i a i a d i i n d i v i d u i : Scott menz iona una schiera composta 
di 8 e forse anche d i 10 ,000 i n d i v i d u i . È p robab i l e che anche queste a n t i l o p i , 

'seguendo l ' esempio del le l o ro a f f i n i a f r icane , f o r m i n o quest i b r anch i numeros i ss imi 
soltanto ne l pe r iodo del la carestia, per recarsi tut te ins ieme i n cerca d'acqua o d i c ibo. 
Scansano i l u o g h i boscheggiat i e si t r a t t engono a preferenza nel le r eg ion i aperte e 
brulle, p e r c h è si preoccupano con t inuamente della l o ro sicurezza. I l W i l l i a m s o n r a c 
conta che q u a n d o i l b ranco si accinge a pascolare i n una l oca l i t à p r e d i l e t t a , s i 
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appostano a far la guard ia g iovan i maschi e vecchie f e m m i n e i qua l i vengono inca
r i ca t i del servizio degli avampos t i . Queste astute sentinelle invest igano e sorvegliano 
colla massima cura i cespugli d ie t ro cu i possono nascondersi e str isciare i cacciatori. 
Sarebbe una vera pazzia, dice i l W i l l i a m s o n , aizzar l o ro cont ro i v e l t r i p e r c h è non si 
p u ò sperare qualche successo se n o n cogliendole per sorpresa; a l t r i m e n t i fuggono a 
precipiz io e scompaiono con una v e l o c i t à meravig l iosa . L ' a l t ezza e l ' ampiezza dei 
lo ro sal t i destano stupore i n ch i l i osserva, p o i c h é queste a n t i l o p i si sollevano dal 
suolo fino all 'altezza d i o l t r e 3 m . (?) e val icano spazi d i 6 -10 m . , appunto come se 
volessero schermi rs i da i cani che l i inseguono. P e r c i ò i p r i n c i p i i n d i a n i n o n pensano 
neppure a prat icare la caccia delle a n t i l o p i cervicapre co l l ' a iu to dei cani ; d à n n o loro 
la caccia coi fa lch i o coi l eopa rd i da caccia. Questi leggiadr i a n i m a l i si cibano soltanto 
d i erbe e d i pianticel le succose. Non possono r imane re a lungo senz'acqua. 

Pare che l 'accoppiamento n o n avvenga i n una stagione de terminata , m a si compia 
durante l 'anno in te ro , secondo le l oca l i t à . Nove mesi dopo l 'accoppiamento la fem
m i n a partorisce u n solo piccino per fe t tamente sv i luppato , lo nasconde per qualche 
g io rno i n una delle macchie p i ù fitte, lo a l la t ta con amore , q u i n d i lo porta nel 
branco. Le f e m m i n e sono atte al la r i p roduz ione p r i m a d i aver raggiun to l ' e t à d i due 
a n n i ; i maschi invece acquistano tale a t t i tud ine sol tanto ne l terzo anno della loro 
v i t a . Le a n t i l o p i cervicapre sono s t raord inar iamente feconde. La f e m m i n a tenuta in 
s c h i a v i t ù nel Giardino Zoologico d i Francofor te p a r t o r ì per la p r i m a vol ta ne l mese 
d i o t tobre del l 'anno 1 8 8 8 ; ne l lug l io del 1890 i l suo terzo figlio era g ià quasi adulto 
e i l p r i m o si era g i à r i p r o d o t t o a sua vo l t a . Pare che la gh iandola lac r imale abbia un 
rappor to d i re t to colle emoz ion i amorose de l l ' an ima le . Negl i i n d i v i d u i t enu t i i n schia
v i t ù venne osservato che quando l ' an imale è commosso, t u t t a la borsa d i pelle collo
cata sotto g l i occhi , vale a d i re i l l ac r ima to io rappresentato ne i t e m p i o r d i n a r i da una 
stretta fessura, sporge a lquanto a l lo i nnanz i e si d i la ta esternamente. Le pare t i interne 
della borsa che sono liscie secernono una ma te r i a d i odore acuto, la quale, mentre 
l ' an imale si sfrega cont ro g l i a lbe r i o con t ro le p ie t re , si stacca e p robabi lmente serve 
d i guida a l l ' a l t ro sesso. Durante i l per iodo degli a m o r i si sente anche la voce del 
maschio che per sol i to tace ed è una specie d i belato ; la f e m m i n a emette acuti suoni 
ogn i vo l t a che viene i r r i t a t a . 

Nelle Indie l ' an t i lope cervicapra è ins id ia ta con m o l t o accanimento dalle t igri , 
dal le pantere e da i l u p i . G l i I n d i a n i le d à n n o una caccia assidua e la prendono viva 
con u n metodo al tu t to par t icolare . A questo scopo adoperano u n giovane maschio 
addomesticato a cui d à n n o i l permesso d i correre i n mezzo al branco selvaggio, dopo 
d i averg l i legato al le corna una fune m u n i t a d i parecchi n o d i scorsoi . Appena i l 
maschio estraneo al branco giunge i n mezzo a i suoi compagn i selvat ici i l duce della 
schiera Io aggredisce con grande violenza e a l lo ra s ' impegna f r a i due maschi una 
lo t ta accanita ; le f e m m i n e partecipano anch'esse alla contesa e parecchie s ' ingrovi
gl iano ne i lacci cu i cercano d i s fuggire t i r a n d o l i da tu t te le p a r t i , c iò che le stringe di 
p i ù e fa s ì che cadono al suolo, incapaci d i d i fenders i . G l i Europei d à n n o caccia alle 
a n t i l o p i cervicapre co l l ' a rch ibug io cercando d i ins id iare a preferenza i l robusto 
maschio cornu to che guida la schiera i l quale è p iu t tos to r i l u t t a n t e a seguire i com
pagni che si r i t i r a n o d inanz i a l nemico . Presi d i sorpresa, tan to i masch i quanto le 
f e m m i n e n o n cercano sempre d i met ters i i n salvo col la fuga, m a si accalcano str in
gendosi g l i u n i con t ro g l i a l t r i e si nascondono cos ì bene ne i cespugli che i l cacciatore 
stenta a r in t racc ia re le a n t i l o p i giacent i a l suolo, i m m o b i l i e silenziose. Così almeno 
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riferisce s i r W a l t e r Scott. J e rdon c o n f e r m a questa osservazione e Sterndale racconta 
di aver insegui to una v o l t a u n masch io i l quale s i p r e c i p i t ò p e r f i n o ne l l ' acqua cer
cando d i nasconders i i n mezzo ai c a n n e t i L o stesso osservatore dice che le a n t i l o p i 
cervicapre s i t r a t t engono a lungo nei m e d e s i m i l u o g h i e cambiano m a l v o l o n t i e r i d i 
domici l io ; i n o g n i caso cacciate da l la l o r o d i m o r a , v i t o rnano senza f a l l o percor rendo 
qualche vo l t a la distanza d i parecchie m i g l i a . 

Gl i i n d i v i d u i pres i g i o v a n i s i addomest icano i n m o d o s t r a o r d i n a r i o , soppor tano a 
lungo la s c h i a v i t ù , t o l l e r ano la presenza dei l o r o s i m i l i , d i l e t t ano l ' u o m o col la l o r o 
gentilezza e si f anno amare per la l o ro grande b o n t à . Le cose cambiano quando si 
avvicina i l pe r i odo deg l i a m o r i e ad ogn i m o d o n o n conviene s tuzz ica r l i o a i zza r l i 
soverchiamente. A l l o r c h é per esempio sono avvezzi a m a n g i a r e i l pane nel la m a n o 
dei loro v i s i t a t o r i , se quest i alzano i l braccio sol levando anche i l pane, si d r izzano 
sulle e s t r e m i t à pos t e r io r i come i ce rv i per i m p a d r o n i r s i del boccone p re l i ba to ; m a se 
vengono delusi si i r r i t a n o , i n c o m i n c i a n o a t r e m a r e e cercano d i e spr imere i l l o r o 
malcontento con f o r t i cornate . Stanno m o l t o meg l io se v ien l o r o concesso uno spazio 
libero per t r a s tu l l a r s i . Nei g r a n d i p a r c h i o f f r o n o uno spettacolo incantevole col la l o r o 
grazia impareggiab i le e col la l o r o grande bellezza. Presentano carat tere anche p i ù doci le 
che non negl i spazi r i s t r e t t i dove ta lvo l ta i maschi si avventano con t ro i l gua rd iano e 
lo urtano con v io lenza . Gl i I n d i a n i addomest icano spesso questa an t i lope e la considerano 
come un an imale sacro; le donne sono incar ica te d i averne cura e lo abbeverano col lat te , 
mentre i mus ican t i suonano le l o r o s ingo la r i me lod ie . I sol i B r a h m i n i hanno i l d i r i t t o 
di mangiarne la carne. Colle sue corna g l i I n d i a n i p reparano certe a r m i special i c o n 
solidandone le due e s t r e m i t à per mezzo d i cavicchi d i f e r r o o d 'argento , per m o d o 
che le punte siano opposte l ' una a l l ' a l t r a . Queste a r m i si po r t ano a guisa d i bastone 
e si adoperano come g i ave l l o t t i . 

Le pal lot tole d i bezoar che si t r o v a n o ne l lo s tomaco d i questa an t i lope sono m o l t o 
ricercate come f a r m a c h i e f f icac i ss imi . 

* 
* * 

L'ANTILOPE GUTTUROSA (ANTILOPE GUTTUROSA, A. Orientalis, Capra flava, 
Procapra gutturosa), ch iamata pu re Z E R E N da i M o n g o l i e H O A N G J A N G da i Cinesi , s i 
distingue da l l ' an t i lope cerv icapra pei l a c r i m a t o i p i cco l i s s imi d i cu i è p r o v v e d u t a e per 
la mancanza dei c i u f f e t t i d i pe l i alle g i n o c c h i a ; p e r c i ò v iene considerata come i l r a p 
presentante d i u n sot togenere par t i co la re (Procapra). È assai p i ù p iccola de l d a i n o ; 
il maschio a l quale i M o n g o l i d à n n o i l n o m e d i O N E è l u n g o m . 1,4 d i cu i 42 c m . 
spettano al la testa, la coda è lunga 17 c m . , l 'al tezza mi su ra t a da l la spalla è d i 80 c m . , 
misurata da l sacro a r r i v a spesso a 83 c m . ; invece la f e m m i n a ch iamata S E R G A K T S C I N 

dagli ab i tan t i de l le steppe del la Mongol ia acquista appena la lunghezza d i m . 1,2; la 
sua altezza m i s u r a t a da l l a spalla g iunge appena a 74 c m . I l corpo è svelto, la testa 
corta e grossa, i l co l lo de l maschio si d is t ingue per lo sv i l uppo assai considerevole 
della lar inge che v i sporge nel mezzo come una piccola p rominenza dal la quale par te 
una sutura coperta d i pe l i m o l l i che si estende verso la g iogaia ; la coda è cor ta , 
coperta d i pe l i ve l los i ne l la par te super iore e nuda i n f e r i o r m e n t e ; le zampe sono sot 
ti l i e mo l to e legant i , le pos t e r io r i u n po ' p i ù alte delle a n t e r i o r i , g l i zoccoli convessi e 
foggiati a t r i a n g o l o , le g inocchia delle gambe a n t e r i o r i , l iscie. G l i a l t r i cara t te r i p r i n c i 
pali che d i s t i nguono questa an t i lope s o n o : le n a r i c i g r a n d i , incurva te a guisa d i u n ' S , 
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i l l abbro solcato ne l mezzo, i pel i sparsi sul labbro e sul mento , le palpebre nude lungo 
i l marg ine , le fosse l a c r i m a l i piccolissime, quasi in t ie ramente nascoste da i pe l i , e gl i 
orecchi aguzzi e d i media grandezza, i qua l i presentano nel la par te i n t e rna t re solchi 
appena accennati . I l colore de l l ' an imale var ia secondo la stagione. Durante l'estate i l 
l abbro in fe r io re , la gola e la parte anter iore del labbro superiore sono bianchissimi 
come i l contorno del l 'ano che f o r m a i n quella regione una sorta d i specchio; i lati 
della testa hanno invece u n bel colore isabel la-chiaro, i l naso è g r ig io-brun icc io-pa l -
l ido e lo stesso si p u ò d i re della regione f ron ta l e ; la par te superiore della testa, la 
nuca e i l a t i del col lo nella parte alta presentano m o l t i r i f less i g ia l lo-ross i , tut ta la 
parte superiore del corpo e i f i anch i sono d i color gial lo- isabel la , le p a r t i i n f e r i o r i del 
col lo b ianco-gia l lognole f i n o al petto ; la par te i n f e r io re del corpo è de l imi ta ta molto 
esattamente da i f ianchi g i a l l i e presenta una t in t a bianca che si osserva pure nella 
parte in te rna delle coscie f i no all 'altezza delle zampe ; i p ied i sono g ia l lo -ch ia r i ante
r i o r m e n t e , p iut tos to b ianchi che g i a l l i nel la par te posteriore e g l i zoccoli nerognol i . I l 
pelo è lungo anche nell 'estate, quasi sempre d i colore u n i f o r m e e spesso terminato da 
punte bianche. I l mante l lo invernale , dice i l Radde, si dis t ingue per la t i n t a p i ù chiara 
che v i p r edomina tanto nel la parte superiore quanto nel la par te in fe r io re del corpo ; 
i l colore g r i g i o - b r u n o opaco che dis t ingue i l dorso del naso si estende pure sulla parte 
anter iore e superiore delle guancie e sotto l 'angolo in te rno del l 'occhio . I l pelo del dorso 
cresce d i lunghezza dal lo innanz i al lo i nd ie t ro , var iando f r a 3 e 5 c m . ed è cosi fitto 
che non v i si osserva alcuna traccia d i lanet ta . La superf ic ie esterna dell 'orecchio è 
coperta d i fitti pe l i g i a l l o -pa l l i d i ; sul la parte anter iore dei p ied i an te r io r i scorre una 
striscia longi tud ina le g r ig io -b run icc i a che incominc ia da l cavo popl i teo e scende fino 
a l l ' i nvo luc ro corneo dei p iedi facendosi p i ù scura e p iù larga. Le corna che adornano 
soltanto la testa del maschio sono m o l t o ravvic ina te a l la base, q u i n d i si divaricano 
gradatamente e s ' incurvano a l l ' i nd i e t ro e a l l ' i n f u o r i ; presentano a l l ' inc i rca 20 cerchi 
assai p ronunz i a t i i qua l i si estendono fino al la pun ta che p e r ò è l iscia . 

L 'an t i lope gutturosa, d i cu i i l Pallas e i l Radde descr ivono a lungo i l modo di 
v ivere , abita la Ta r t a r i a mongol ica , le steppe che si estendono f r a la Cina e i l Tibet, la 
parte or ientale della Siberia e sopratut to i l deserto d i Gobi e si t ra t t iene sempre nelle 
r eg ion i aperte. I l Radde accerta che questa ant i lope tende a scendere verso i l mezzo
g io rno e l 'o r iente come lo Ziggettai e l ' A r g a l i . I l Pallas o s s e r v ò ancora mol t e antilopi 
gut turose lungo i l corso superiore de l l 'Onon dove o g g i d ì mancano affa t to . Sono ani
m a l i v ivac i s s imi e spiccano salt i merav ig l ios i come le a l t re a n t i l o p i , m a hanno molta 
paura dell 'acqua e nuotano soltanto i n caso della p i ù estrema n e c e s s i t à . I l periodo 
degl i a m o r i i ncominc i a al p r i n c i p i o d i d icembre e a l lora i maschi lo t tano accanita
mente f r a l o r o pel possesso delle f e m m i n e . I n generale la f e m m i n a partorisce due 
p icc in i i qua l i nascono a l la m e t à d i g iugno, a detta dei Mongo l i r i m a n g o n o i n riposo 
nei p r i m i t re g i o r n i che seguono la nascita, m a a l l ' e t à d i qua t t ro g i o r n i sono g ià abba
stanza f o r t i e robus t i per seguire la madre dapper tu t to , senza r i m a n e r e i nd i e t ro nep
pure nel le corse p i ù veloci . Verso i l finir de l l ' au tunno l ' an t i lope gut turosa imprende 
lunghe emigraz ion i al lo scopo d i t rovare u n po ' d'acqua p e r c h è i n m o l t e loca l i t à della 
sua area d i d i f fus ione , come per esempio nel la par te mer id iona l e del deserto d i Gobi, 
n o n nevica affa t to o nevica pochiss imo, i poch i stagni sparsi qua e là ne l deserto si 
congelano e a l lo ra le povere a n t i l o p i assetate, essendo incapaci d i r o m p e r e coi loro 
zoccoli lo s t ra to d i ghiaccio che r icopre g l i s tagni , vanno i n cerca d'acqua o almeno di 
neve. R iun i t e i n b r anch i numeros i si d i r i gono a n o r d verso le p ianure p i ù basse, si 
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affollano sempre p i ù e r i co rdano le schiere i n n u m e r e v o l i degl i E u c o r i o a n t i l o p i s a l 
tanti d e l l ' A f r i c a e d i a l t re specie a f f i n i . « Ne l l ' o t t ob re de l l ' anno 1856 », dice i l Radde, 
« ebbi occasione d i osservare le traccie lasciate dal le a n t i l o p i gut turose m i g r a n t i a l d i 
là de l l 'A rguny , da l la par te del la M o n g o l i a ; a g iudicare dal lo sterco che r i c o p r i v a i l 
suolo pareva che fossero passate ne l paese m o l t e m i g l i a i a d i pecore. N o n ci f u poss i 
bile d i raggiungere queste a n t i l o p i ; i Cosacchi del conf ine c i dissero che sono a n i m a l i 
« veloci come i l ven to », ag i l i e incos tan t i , che, s p i n t i da l la sete, con t inuano pazza
mente la l o r o s t rada senza preoccupars i d ' a l t ro » . 

I l Radde r i fer i sce i n o l t r e che nell 'estate le a n t i l o p i gut turose n o n hanno ragione 
di temere le ins id ie d e l l ' u o m o , i l quale invece le perseguita accani tamente duran te le 
loro emigraz ion i con v a r i m e t o d i d i caccia. F i n c h é n o n nevica le a n t i l o p i si r a cco l 
gono t u t t i i g i o r n i i n p i cco l i b r a n c h i i so la t i , e a mezzog iorno si recano a bere sulle 
rive degli s tagni g i à congela t i e r o m p o n o cogl i zoccol i l o s t ra to d i ghiaccio che ne 
ricopre la superf ic ie . Siccome hanno l ' ab i tud ine d i recarsi sempre ne i medes imi luogh i , 
i l cacciatore p u ò aspettarle a l l 'agguato a poca distanza. Se riesce a sorprender le men t r e 
si t rovano sul ghiaccio , cadono fac i lmen te e possono essere uccise senza d i f f i co l t à . 
La caccia usuale del le a n t i l o p i gut turose r i ch iede l ' i n t e r v e n t o d i due u o m i n i che si 
aiutino a v icenda. I Tungus i del le steppe sono m o l t o a b i l i a scovare e ad uccidere le 
antilopi gu t tu rose ; anche le g iov ine t te de l paese p rendono par te al la caccia. Negl i 
inverni p i ù f a v o r e v o l i a l la caccia i b u o n i caccia tor i possono uccidere pe r f ino 200 a n t i 
lopi p e r c h è le povere bestie si a f fo l l ano per m o d o che i l cacciatore, m i r a n d o s o l 
tanto alle gambe, ne uccide spesso 3 o 4 con una sola fuc i l a t a . A i t e m p i del Pallas 
gli ind igeni p ra t i cavano ancora le g r a n d i caccie a ba t tu ta nel le qua l i m o l t i u o m i n i 
a cavallo c i rcondavano una schiera m i g r a n t e e cercavano contemporaneamente d i 
spingerla verso uno stagno od u n fiume. Le a n t i l o p i gut turose hanno tanta paura 
dell'acqua, che, invece d i sa lvars i col nuo to , prefer iscono correre a prec ip iz io i n 
mezzo ai cava l ie r i d i cu i d iven tano preda. 

Le a n t i l o p i gut turose prese g i o v a n i si addomest icano come le specie a f f i n i . I l 
Pallas ne v ide parecchie en t ra re ed uscire dal le camere. I l Radde intese d i re che 
altre pascolavano e v ivevano jColle capre e colle pecore aggirandosi l iberamente 

all'aperto. 
* 

* * 

Il PALA è una delle antilopi più leggiadre ed eleganti fra tutte quelle che 
vivono ne l cent ro d e l l ' A f r i c a . G l i i nd igen i d à n n o pure a questo animale i l nome 
di I M P A L A , i co lon i s t a b i l i t i n e l l ' A f r i c a m e r i d i o n a l e lo ch iamano R O O D E - B O K , R O O I 

o R O Y B U C K ; i l Sundeval p ropone ai suoi co l legh i d i considerar lo anch'esso come 
il rappresentante d i u n sottogenere par t i co la re cos t i tu i to dal le A N T I L O P I D A L L E A L T E 

CORNA ( A E P Y C E R O S ) . I ca ra t t e r i d i s t i n t i v i d i questo g ruppo consistono p r i n c i p a l 
mente nel le corna che adornano soltanto la testa del maschio. Queste corna sono 
alte 50 c m . , s o t t i l i e incurva te a l i r a ; par tendo dal la base volgono obl iquamente 
a l l ' in fuor i e i n a l to , passata la m e t à piegano i nden t ro e a l l ' i nd i e t ro fo rmando u n 
angolo; sono r u v i d e , f o r n i t e d i cerchi grossolani e liscie alla punta . G l i a l t r i cara t ter i 
sono cos t i tu i t i da u n c iu f fo d i pe l i l ungh i e lanosi d i r e t t i a l l ' i nd i e t ro , collocato su l l ' a r 
ticolazione t ib io-as t ragalea dei p ied i pos t e r io r i , dagl i orecchi l u n g h i ed aguzzi e dal la 
coda pure aguzza lunga a l l ' i n c i r c a 25 c m . ; si osservano pure piccole unghie 

posteriori. 
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I l P A L A ( A N T I L O P E M E L A M P U S , Aepyceros melampus) supera u n pochino i l nostro 
daino nella mole del corpo, m a è assai p i ù elegante d i f o r m a . La sua lunghezza giunge 
spesso a 2 m . d i cu i 30 c m . spettano al la coda; l 'altezza misura ta dalla spalla è di 
circa 95 c m . La testa, i l col lo e la par te superiore del corpo hanno una bella tinta 
gia l lo-chiara , delicatissima che d iventa bruno-rossiccia verso la par te posteriore del 
corpo ; la parte in fe r io re d i questo è bianca come lo specchio, piut tosto piccolo ; una 
linea curva di color n e r o - b r u n o d e l i m i t a lo specchio e si pro lunga d 'al to i n basso sulle 
coscie ; d inanzi agli occhi si osserva una macchia bianca al lungata e i n mezzo alle 
corna una macchia nera ; sul dorso scorre una str iscia nera . La f e m m i n a p r i v a d i corna 
ha lo stesso colore del maschio ed è p rovvedu ta d i due capezzoli. 

I l Lichtenste in scoperse i l pala n e l l ' A f r i c a m e r i d i o n a l e ; a l t r i v iagg ia tor i che vis i 
tarono p i ù t a r d i quelle remote contrade ne constatarono la presenza nella parte orien
tale de l l 'Af r i ca fino al 1 2 J grado d i l a t i t ud ine n o r d . Ant icamente le sue schiere composte 
d i parecchie mig l i a i a d i i n d i v i d u i popolavano tu t to i l Paese dei Besciuana; ma i l 
p iombo mic id ia le de l l ' uomo, dice i l F r i t sch , fece strage nei b ranch i d i quelle leggiadre 
an t i lop i che o r m a i sono rar iss ime n e l l ' A f r i c a mer id iona le . Contrar iamente alle specie 
a f f i n i , i l pala abita i l marg ine delle foreste che si estendono sulle sponde dei fiumi, e 
compare d i rado nelle p ianure scoperte. I n generale v ive i n p iccol i b ranch i composti 
d i 6-8 i n d i v i d u i , m a qualche vol ta si raccoglie i n schiere p iù numerose (12 -20 i n d i 
v i d u i ) ; ogni branco contiene 3 o 4 maschi . Tu t tav ia i l Selons o s s e r v ò d ivers i branchi 
compost i d i sol i maschi e r i fer isce i n o l t r e che questa ant i lope abbonda ancora sulle 
r i v e dello Tsciot dove f o r m a tu t t o r a numerose schiere le qua l i annoverano almeno 
100 i n d i v i d u i . 

R. B ò h m e Reichard osservarono parecchie schiere d i pala composte d i circa 
200 i n d i v i d u i nella parte in t e rna d e l l ' A f r i c a or ientale e p iù par t ico larmente sulle 
r ive del Lualaba . 

1 pala sono a n i m a l i mansuet i e fiduciosi, m a n o n ta rdano a d iventare sommamente 
cauti quando sono stati in s id ia t i con una certa persistenza. I l pala ha u n aspetto leg
giadro quanto m a i : i suoi b ranch i r iescono piacevol i a l l 'occhio dell 'osservatore saltando 
leggiermente f r a i cespugli e abbelliscono i l passaggio coi l o ro m o v i m e n t i eleganti e 
pi t toreschi . « I l maschio » dice H e u g l i n , « por ta la testa alta con fiero atteggiamento; 
i suoi begli occhi si volgono da ogni parte men t r e le zampe alte, so t t i l i e t o rn i t e saltel
lano con a m m i r a b i l e leggerezza ». Anche lo sv i luppo dei sensi corr i sponde all'eleganza 
delle f o r m e e alla v ivac i t à dei m o v i m e n t i . Nu l l a sfugge allo sguardo acuto del pala, 
g l i orecchi sempre tesi percepiscono i l p i ù l ieve f r u s c i o ; appena l ' i n d i v i d u o che guida 
la schiera scorge da lon tano i l nemico , bat te i l suolo colla zampa e a l lo ra t u t t i i pala 
sollevano i l o ro co l l i so t t i l i e fuggono a p rec ip iz io . Quando si crede sicura da ogni 
aggressione, la schiera si t ras tu l la ne l m o d o p i ù v a r i o , cogli a t teggiamenti p i ù diversi 
che si possano i m m a g i n a r e . Gl i i n d i v i d u i p i ù accor t i pascolano e fanno la guardia 
al branco i n t i e ro ; a l t r i giacciono r u m i n a n d o a l l ' o m b r a degli a lber i ; i g iovan i saltellano 
in to rno alle m a d r i d i cu i l 'occhio v ig i l e e cauto l i segue dappe r tu t t o ; i maschi lottano 
f ra lo ro per d i l e t to , spiccando sal t i a r d i t i s s i m i e balzando d 'un sol t r a t t o colle quattro 
zampe sul dorso dei compagn i . Secondo i ragguagl i del B ò h m pubb l i ca t i dal Noack, 
r isul terebbe che nella parte or ienta le d e l l ' A f r i c a i neona t i p rendono ancora latte nel 
mese d i n o v e m b r e e i n d icembre v i sono ancora delle f e m m i n e grav ide . I l Bòìim 
r i fer isce i n o l t r e che i maschi « spaventano » i v i agg ia to r i colle l o ro g r ida e si r i spon
dono a vicenda come le f e m m i n e con una sor ta d i s ib i lo . 
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I cacciatori d e l l ' A f r i c a m e r i d i o n a l e persegui tano i l pala con grande accanimento . 

Questo an ima le h a una carne p iu t tos to asciutta come quel la delle a l t re a n t i l o p i , ma 
tenera e sapor i ta ; co l la pel le s i f anno be l l i s s ime coperte e sp lendid i tappet i . 

* 
* * 

Le G A Z Z E L L E ( G A Z E L L A ) sono a n t i l o p i snelle e graziosissime, fo rn i t e d i corna ane l 
iate e r i c u r v e a fogg ia d i l i r a , d i l a c r i m a t o i , d i orecchi l ungh i ed aguzzi, d i piccole 
unghie pos te r io r i e d i due capezzoli . La coda è cor ta e ornata d i un fiocco t e r m i n a l e : 
altri c iuf fe t t i d i pe l i si t r o v a n o su i t a r s i . 1 due sessi sono p r o v v e d u t i d i corna. 

La gazzella è u n o deg l i o r n a m e n t i p i ù leggiadr i e carat ter is t ic i del deserto e f u 
decantata da i poet i de l l 'Or i en te nel le epoche p iù remote d e l l ' a n t i c h i t à . Anche lo s t ra 
niero, figlio del le t e r re s e t t en t r i ona l i , vedendo la gazzella aggirars i l iberamente ne l 
deserto non ta rda a spiegarsi la grande a m m i r a z i o n e che la sua immag ine desta ne l l ' a 
nimo degli O r i e n t a l i , p e r c h è i n l u i pu re penetra una vampa d i quel fuoco che ispira 
al cantore del la gazzella le sue l o d i p i ù calde e fa scorrere fac i l i ed abbondant i le r i m e . 
Lo sguardo p r o f o n d o che a r roven t a i l cuore del figlio del deserto, è da questo para
gonato a que l lo del la gazzella ; i l col lo candido e flessibile i n t o r n o a cui si allacciano 
amorosamente le sue braccia fidenti nel le dolciss ime ore de l l ' amore , quel col lo egli 
non sa descr iver lo m e g l i o che paragonandolo al col lo della gazzella. Persino i l m u s u l 
mano p i ù devoto t r o v a nel la gent i le figliuola del deserto l ' i m m a g i n e v is ib i le che p u ò 
far comprendere l ' asp i raz ione d e l l ' a n i m a verso l ' A l t i s s i m o . La gazzella esercita u n 
fascino i r res i s t ib i le sopra t u t t i q u e l l i che la vedono. Grazie alla sua eleganza e alla sua 
grande bellezza g l i a n t i c h i Eg iz i la consacrarono al la l o r o dea Iside e sacrif icarono i 
suoi figli a l la r eg ina deg l i de i . L a sua bellezza è considerata come i l t i po d i ogni l eg 
giadria dal poeta de l Cantico dei Cant ic i p o i c h é la gazzella è appunto « i l capr iolo » e 
« i l cerbiatto » a i q u a l i i l poeta paragona l ' amico , i l capr io lo o la cerva del campo per 
la quale g iu ravano le figlie d i Gerusa lemme. Secondo g l i apprezzament i del suo paese, 
i l poeta or ien ta le considera sempre l ' i m m a g i n e d i « due g iovan i capr io l i che pascolano 
sotto le rose », come i l m i g l i o r t e r m i n e d i paragone che possa indicare g l i o rnamen t i 
muliebri p i ù b e l l i . I poe t i a r ab i d i t u t t i i t e m p i n o n t rovano parole ed espressioni 
abbastanza ef f icac i per descr ivere la gazzella ; le opere p i ù antiche d i questo popolo 
la vantano i n o g n i m o d o e i cantastorie ne celebrano tu t to ra la bellezza per le strade 

dei paesi e del le c i t t à . 

La GAZZELLA (ANTILOPE DORCAS, Capra gabella, Gabella africana e dorcas) è 
più piccola de l nos t ro cap r io lo , m a d i f o r m e p i ù delicate ed eleganti e f o r n i t a d i un 
mantello leggiadramente disegnato. I masch i adu l t i sono l u n g h i m . 1,1 e m . 1,3 colla 
coda; l 'altezza mi su ra t a da l la spalla è d i 60 c m . 11 corpo è robus to , m a pare esile per 
l'altezza delle g a m b e ; i l dorso é leggiadramente arcuato, p i ù alto alla groppa che non 
al garrese, la coda abbastanza lunga , f o r n i t a d i fìtti pe l i al la punta . Le gambe sono 
delicatissime, svelte e f o r n i t e d i zoccol i e legant iss imi . I l col lo a l lungato sostiene la 
testa d i lunghezza mediocre , la rga e al ta nel la par te poster iore, r i s t re t ta an te r io r 
mente e u n p o ' a r r o t o n d a t a ne l la regione de l m u s o ; g l i orecchi misu rano circa t r e 
quarti della lunghezza del la tes ta ; g l i occhi sono g r a n d i , s c in t i l l an t i , e v ivac i , la pup i l l a 
è quasi ro tonda , i l a c r i m a t o i hanno una grandezza media . 11 colore p redominante del 
mantello è u n m a g n i f i c o g i a l l o d 'arena che d iven ta rosso-bruno p i ù o meno carico 
sul dorso e su l le gambe . Una str iscia ancora p i ù scura scorre lungo i fianchi e d iv ide 
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l a parte i n f e r io re del corpo, bianchiss ima, dalla parte superiore oscura. La testa è più 
chiara del dorso; dal l 'angolo dell 'occhio parte una striscia b runa che scende sul labbro 
superiore ; i l dorso del naso, la gola, le labbra , u n cerchio che circonda g l i occhi ed 
una str iscia che costeggia i l dorso del naso d 'ambo le pa r t i sono bianco-gial lognol i , 
g l i orecchi g r i g io -g i a l l ogno l i , marg ina t i d i nero e coper t i d i t re file long i tud ina l i di 
pe l i abbastanza fitti. A l l a radice la coda è bruno-scura come i l dorso e nera nel l 'u l t ima 
m e t à . I n m o l t i i n d i v i d u i la t i n t a generale del mante l lo tende maggiormente al grigio 
e a l lo ra i l pelame rassomigl ia a quel lo della gazzella d i Persia la quale viene conside
rata da v a r i na tu ra l i s t i come una specie d is t in ta , insieme a parecchie al tre var ie tà . 
Le corna sono abbastanza diverse a seconda del sesso. Quelle del maschio sono sempre 
assai p i ù grosse e robuste d i quelle della f e m m i n a e g l i ane l l i che dinolano la cre
sciuta v i sono p i ù d i s t i n t i . Tanto ne l l 'uno quanto ne l l ' a l t ro sesso le corna si volgono 
i n al to e a l l ' i n d i e t r o , m a r ip iegano le punte allo i nnanz i e u n pochino l 'una verso 
l ' a l t r a , per m o d o che, guardate d i prospet to, r i cordano la l i r a degl i an t ich i . Coll'andar 
de l t empo i cosidett i ane l l i d i cresciuta si avvic inano sempre p iù alla punta; nei 
masch i vecchiss imi la raggiungono, p robab i lmen te p e r c h è logorandosi si sono scor
ciate u n poco. Del resto g l i anel l i d i cresciuta non sono sempre i n rappor to diretto 
c o l l ' e t à d e l l ' a n i m a l e : u n maschio al levato i n casa ch'ebbi occasione d i esaminare pre
sentava g i à a q u i n d i c i mes i c inque cerchi sulle corna ancora brevissime. 

L 'area d i d i f fus ione del la gazzella si estende dal la Barber ia a l l 'Arabia e alla Siria; 
da l la spiaggia del Medi terraneo giunge fino alle giogaie del l 'Abiss inia e alle steppe 
d e l l ' A f r i c a centrale. T u t t o i l deserto e i l t e r r i t o r i o delle steppe l i m i t r o f e p u ò essere 
considerato come sua pa t r i a . Nelle montagne del l 'Abiss in ia , dice Heugl in , la gazzella 
n o n r isale m a i o l t r e l 'al tezza d i 1 5 0 0 m e t r i sul l ive l lo del mare . Abbonda pr incipal
mente ne i l uogh i erbosi e r i c c h i d i vegetazione; tu t t av ia conviene osservare che, dal 
pun to d i v is ta a f r i cano , una regione erbosa è m o l t o diversa da i luogh i da noi classi
ficati come t a l i . S ' ingannerebbe davvero chi credesse la gazzella costante abitatrice di 
basse v a l l i erbose, p o i c h é tocca appena al la sfuggita i l uogh i d i tal sorta, quando v i è 
costretta da una n e c e s s i t à assoluta. Preferisce le bassure agl i a l t ip ian i infocat i , ma 
sol tanto le bassure de l deserto : è ra r i ss ima tanto nelle v a l l i f l u v i a l i quanto nell'alta 
montagna . Le lande i n cui prospera la m imosa o megl io ancora quelle regioni sabbiose 
nel le q u a l i le v a l l i s i a l te rnano alle col l inet te e le mimose abbondano i n modo part i 
colare, m a senza p e r ò f o r m a r e v e r i boschett i , cost i tuiscono i l suo soggiorno prediletto 
p e r c h è la m i m o s a v u o l essere considerata come i l vero n u t r i m e n t o della gazzella. 
Questo an ima le abi ta pu re le steppe e spesso v i abbonda, m a anche là antepone alle 
ondeggiant i selve d i s tel i secchi le r eg ion i sparse d i r a d i cespugli . Nelle steppe del 
Cordofan si vedono m o l t i b r anch i d i gazzelle compost i d i 4 0 - 5 0 i n d i v i d u i che si al lon
tanano no tevo lmen te dal le l o ro d i m o r e ; è probabi le tu t t av ia che queste lunghe escur
s ion i n o n avvengano i n t u t t i i mesi de l l ' anno . Nei l o r o s i t i d i predilezione le gazzelle 
v i v o n o i n piccole comi t ive d i % 3-8 i n d i v i d u i e ta lora anche affat to isolate. La gazzella 
è r a r i s s ima presso la costa del Mediterraneo e d iventa sempre p i ù f requente verso la 
Nubia ; è a d d i r i t t u r a comune nelle steppe e ne i desert i che si estendono f r a i l Nilo e 
i l m a r Rosso. I b r a n c h i p iù p icco l i si compongono generalmente d i f amig l i e composte 
d i u n maschio col la sua f e m m i n a e del giovane r a m p o l l o che p u ò r imane re coi suoi 
gen i to r i fino al la pross ima stagione degli a m o r i . Abbondano pure le schiere composte 
d i sol i maschi forse r e i e t t i dagli a l t r i e cacciati dai p i ù robus t i . Questi g iovan i com
pagni se ne s tanno-fedelmente insieme fino al la pross ima stagione degl i a m o r i . 
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T u t t i i v i agg ia to r i che a t t raversano i l deserto p e r c o r r e n d o v i alcune m i g l i a r iescono 
a vedere a lmeno una gazzel la ; ch i conosce i l suo modo d i v ivere è certo d i t r ova r l a 
in o g n i par te del la sua area d i d i f fus ione . È u n an imale schiet tamente d i u r n o e si p r e 
senta a l lo sguardo del l 'osservatore appunto nel m o m e n t o p i ù favorevole per e sami 
narla. Si r iposa so l tanto nelle ore p i ù calde de l pomer igg io , da mezzogiorno al le 
quattro, r u m i n a n d o a l l ' o m b r a d i una mimosa ; nel r imanen te della g iorna ta è quasi 
sempre i n m o t o . N o n è tu t t av ia cos ì facile da vedere come si potrebbe credere a m o t i v o 
d e l l ' u n i f o r m i t à del suo co lo r i t o che si confonde col colore p redominan te del suolo. 
Alla dis tanza d i u n qua r to d i m i g l i o sfugge a l t u t to a l la nost ra debole vis ta , men t r e 
l 'occhio d i falco d e l l ' A f r i c a n o la scorge sovente al la distanza d i u n m i g l i o . I n generale 
la c o m i t i v a s i t r a t t i ene accanto o sotto i bassi cespugli de l le mimose d i cu i la c ima 
si al larga a m o ' d i o m b r e l l o , r i cove rando l ' an ima le come sotto u n te t to . La gazzella 
di guardia pascola, le a l t re g iacciono a t e r ra r u m i n a n d o o r iposandosi poco lung i dalla 
loro v ig i l e compagna . I n quest i casi i l cacciatore vede sol tanto quella che è i n p i e d i ; 
le al tre si c o n f o n d o n o colle p ie t re del deserto d i cu i hanno lo stesso colore. F i n c h é 
non accade n u l l a d i nuovo i l b ranco r i m a n e nel luogo prescelto o t u t t ' a l p i ù si aggira 
nel con to rno i m m e d i a t o del la sua d i m o r a . Ma i l p r i m o a l la rme basta a mu ta re la pos i 
zione. 11 vento stesso induce le gazzelle a m u o v e r s i . La gazzella d i guard ia sta sempre 
sotto vento e si f e r m a a preferenza ne i luogh i d 'onde p u ò invest igare la p ianura so t to
stante ed essere avvisata da l ven to d i u n per ico lo da tergo. I m p a u r i t a fugge verso la 
vetta del colle o del m o n t e , si f e r m a sul c u l m i n e ed esamina accuratamente i l contorno 
per r iconoscere i l s i to p i ù f avorevo le . 

Non si p u ò negare che la gazzella sia per ogn i r igua rdo u n an imale a l tamente 
dotato. È assai p i ù agile d i tu t te le a l t re a n t i l o p i , vivace e sopra tu t to graziosissima. 
Quando corre pare che s f i o r i appena i l t e r reno . U n branco d i gazzelle fuggent i presenta 
un colpo d 'occhio ve ramente i ncan tevo le ; persino a l l o r c h é i l per icolo incalza essa pare 
trastullarsi m e r c è le sue eccellenti a t t i t u d i n i . La gazzella spicca per p u r o di le t to a l t i s 
simi sal t i d i 1-2 m e t r i e va l ica , pel gusto d i saltare, le p ie t re e i cespugli che incon t ra 
sulla sua s trada, m a che avrebbe po tu to scansare senza alcuna d i f f i co l t à . F iu ta e vede 
a merav ig l i a . È in te l l igen te , astuta e sca l t ra ; ha buoniss ima m e m o r i a e l 'esperienza 
la istruisce i n m o d o s t r a o r d i n a r i o . I l suo contegno è sommamen te gent i le . È u n a n i 
male innocuo e t i m i d o , m a n o n cos ì pauroso come genera lmente si crede. Nei b ranchi 
di gazzelle g l i i n d i v i d u i del medes imo sesso lo t tano spesso a vicenda, sopratut to i 
maschi i q u a l i si accapigl iano v o l o n t i e r i i n onore del la bellezza, m a t ra t t ano sempre 
le f e m m i n e col la mass ima cortesia, anz i con tenerezza e ne r icevono ugual i a t tenz ioni , 
p u r c h é n o n sia t r o p p o v i c i n o i l pe r iodo degli a m o r i . La gazzella v ive i n pace cogl i 
al tr i a n i m a l i : i n f a t t i s i associa abbastanza sovente a i b r a n c h i delle a n t i l o p i a f f i n i . 

Non si p u ò d i r e che la gazzella sia t i m i d a ; ma è p ruden te e scansa colla mass ima 
cura o g n i oggetto igno to od ogni an ima le che le s embr i per icoloso. Nel Cordofan io 
andava u n g i o r n o cavalcando at t raverso una regione discosta da l la v ia pr inc ipa le , 
scarsamente popolata e coperta d i a l t i ss ime erbe. Co là v i d i nel corso della g iorna ta 
circa 2 0 b r a n c h i d i gazzelle a l t u t t o d i s t i n t i , ognuno dei qua l i era numeros iss imo. È 
probabi le che quegl i a n i m a l i ignorassero ancora l ' e f fe t to delle a r m i da fuoco , p o i c h é 
m i lasciarono avv ic ina re fino a l la distanza d i 40 passi, q u i n d i si r i t i r a r o n o t r a n q u i l l a 
mente senza preoccupars i af fa t to d i me . Da p r i n c i p i o le vaghe gazzelle m i attrassero 
al pun to che n o n pensai n e m m e n o a sparare. Ma l ' a n i m o del cacciatore nato non t a r d ò 
a r i p r e n d e r e i l sopravvento . Sparai m i r a n d o al p i ù bel maschio del branco e lo f e r i i ; 
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le a l t re gazzelle fugg i rono , m a dopo u n centinaio d i passi sostarono d i nuovo per 
r iprendere dopo qualche istante la corsa in te r ro t t a . Riusci i nuovamente ad avvic inarmi 
alla schiera fino alla distanza di circa 80 passi e uccisi u n secondo maschio, po i un 
terzo, p r i m a che la c o m i t i v a si decidesse ad una vera fuga. 

Le differenze c l imat iche d e l l ' A f r i c a set tentr ionale-or ientale producono una notevole 
d i v e r s i t à nel per iodo degli a m o r i della gazzella. Nel n o r d questo per iodo r i cor re dal 
mese d i agosto al mese d i o t t o b r e ; nelle r eg ion i equator ia l i incominc ia alla fine di 
ot tobre e dura fino agl i u l t i m i g i o r n i d i d icembre . I maschi si sfidano alla pugna con 
a l t i belat i e si azzuffano con tanta violenza da romper s i ta lora le corna ; uccisi mol t i 
maschi che avevano uno dei fus t i ro t to fino al la radice. La f e m m i n a fa ud i re soltanto 
u n lieve e dolce belato. Na tura lmente i l maschio p i ù robusto ott iene la preferenza e 
n o n to l le ra nessun r iva l e . La f e m m i n a si aggira fiduciosa qua e là e riceve d i buon 
grado le carezze del s ignor consorte. Questo segue passo a passo la sua bella, la fiuta 
da tu t te le p a r t i , le frega teneramente la testa cont ro i l suo col lo , le lambisce i l collo 
e cerca d i r ive la r l e i l suo amore i n t u t t i i m o d i . Nel n o r d la f e m m i n a si sgrava d i un 
solo nato al la fine d i febbra io o al p r inc ip io d i marzo ; nel sud partorisce un unico 
piccino f r a i mesi d i marzo e d i maggio , vale a d i re dopo una gestazione d i 5 o 6 mesi. 
Le f e m m i n e da me uccise al la fine d i marzo od al p r i n c ip io d i apr i le erano quasi tutte 
gravide e portavano u n feto g ià m o l t o svi luppato . I l neonato, nei p r i m i g io rn i della 
sua v i t a , è u n animale assai ine t to , c iò che spiega come mol t e g iovan i gazzelle vengano 
prese colle m a n i dagli A r a b i e dagl i Abiss in i . L ' amore della madre cresce coll ' inet t i tudine 
del p iccino. La poveret ta a f f ron ta coraggiosamente i nemic i per a m o r suo, p u r c h é non 
siano t roppo f o r m i d a b i l i , m a la giovane gazzella deve p u r sempre superare m o l t i peri
col i p r i m a che possa fuggire d i pa r i passo coi gen i to r i . Non si esagera d i certo dicendo 
che la m e t à della p ro le della gazzella e d i a l t re debol i specie a f f i n i cade v i t t i m a degli 
i nnumerevo l i p redoni che l ' ins idiano d i cont inuo . Per vero d i re , se non intervenis
sero i n modo efficace quelle specie della fauna terrestre che mantengono l 'equi l ibr io 
generale f r a g l i a n i m a l i , le gazzelle si mol t ip l i cherebbero i n modo veramente eccessivo. 

I n capo a qualche g iorno le g iovan i gazzelle allevate i n casa sono g i à docil i e '' 
domestiche ; sopportano fac i lmente e a lungo la s c h i a v i t ù . Le gazzelle si dist inguono in 
modo part icolare per la grande bellezza dei lo ro occhi , r iconosciuta ed apprezzata da 
t u t t i i popol i de l l 'Or ien te : i n f a t t i le donne prossime a d iventar m a d r i tengono volon
t i e r i i n casa una gazzella sperando di t rasmettere al l o ro b a m b i n o questa bellezza. 
Contemplano a lungo la gazzella domestica guardandola fissamente negl i occhi, le 
accarezzano colle d i ta i -bianchissimi den t i , q u i n d i toccano la p r o p r i a dentatura dicendo 
in tan to certe parole speciali a cui a t t r ibuiscono una v i r t ù par t icolare . Nelle case degli 
Europei s tab i l i t i nelle g rand i c i t t à de l l 'Af r i ca set tentrionale e or ientale si vedono gior
na lmente mo l t e gazzelle addomesticate quasi tut te avvezze per ta l modo alla com
pagnia degli u o m i n i da poter essere considerate come schiet t i a n i m a l i domestici. 
Queste gazzelle seguono i lo ro padroni come i cani , en t rano nelle camere, domandano 
la l o ro par te d i cibo quando la f amig l i a è a tavola , f anno lunghe escursioni nei campi 
v i c i n i e to rnano al legramente a casa quando giunge la sera o quando odono la cara 
voce del padrone. Le gazzelle possono v ivere a lungo i n s c h i a v i t ù anche nelle nostre 
case d i campagna, p u r c h é siano accudite ne l modo r ichies to da i l o ro b isogni . È chiaro 
che le delicate figliuole del deserto debbono essere accuratamente r ipara te dalle 1 

inf luenze atmosfer iche, specialmente durante l ' i n v e r n o . Sono q u i n d i indispensabi l i al 
l o ro benessere una stal la r iscaldata n e l l ' i n v e r n o e u n a m p i o parco nell 'estate. Un 
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'ranco d i gazzelle costituisce per qua lunque parco o g ia rd ino u n o r n a m e n t o presso 

he insuperab i le . I n paragone del la gazzella anche i l grazioso capr io lo scompare, p o i c h é 
embra pesante e mass icc io ; quasi t u t t i g l i a l t r i r u m i n a n t i le sono i n f e r i o r i ne l la grazia 
i nell 'eleganza del l 'aspet to ! Le gazzelle domest iche si mos t r ano mansuete e f iduciose 
inche cog l i e s t r ane i ; i maschi sol i f anno qualche vo l t a uso delle corna , m a p i ù per 
scherzo che n o n col la vera in tenz ione d i of fendere . I l f ieno , i l pane, l ' o rzo e nell 'estate 
1 t r i f o g l i o ed a l t r i vegetal i bastano per fe t tamente al la l o ro a l imentaz ione . Gradiscono 
nol to v o l o n t i e r i una bevanda mis t a d i crusca che é pure gra ta alle capre. Abbisognano 
l i pochiss ima acqua : u n bicchiere p ieno basta a soddisfare ogn i g io rno la l o r o sete. 
1 sale è assolutamente necessario alle gazzelle le qua l i lo mangiano con a v i d i t à . 

Quando sono tenute e accudite per bene, le gazzelle si r i p r o d u c o n o dovunque , m a 
3iù fac i lmente ne l mezzog io rno che n o n ne l se t tent r ione . Una gazzella p r i g ion i e r a 
jhe v iveva a l Cairo p a r t o r ì c inque p i c c i n i per fe t tamente c o n f o r m a t i che a l l e v ò senza 
ilcuna d i f f i co l t à . I p a r t i si succedettero per c inque a n n i d i seguito. I casi d i t a l sor ta 
lon sono neppure r a r i s s i m i ne i nos t r i G i a r d i n i Zoo log ic i . 

Nella sua p a t r i a la gazzella è oggetto d i una caccia assidua anzi appassionata. 
Questa leggiadra figlia del deserto v iene uccisa colle a r m i da fuoco , col fa lco o i n c a l 
zata dai v e l t r i per m o d o che si a f fa t i ch i t an to da m o r i r e . L a caccia col falco r ichiede 
l ' intervento d i m o l t i u o m i n i , n u m e r o s i cava l l i e parecchi f a l c h i ; s iccome è assai costosa 
viene pra t ica ta so l tanto da i g r a n s i g n o r i del paese. H a l i m P a s c i à , r i fe r i sce Spony, 
sacrificava annua lmente a questa caccia 15 cava l l i e 30 cani . 

P r i m a de l l ' a lba i cacc ia to r i si recano ne l deserto ancora a v v o l t i dal le tenebre del la 
notte; g i u n t i su l campo del la caccia si f e r m a n o e d ' a l t ronde g i à v i sono aspet tat i da i 
loro compagni che ve l i hanno precedut i nel cuor del la not te . I se rv i addet t i a l la 

caccia aspettano l ' a r r i v o de i caccia tor i ne l campo, i n compagnia dei camel i ca r i ch i d i 
acqua e d i ve t tovag l ie . I n b reve la c o m i t i v a si met te i n m a r c i a ; le guide pra t iche 
della caccia, f o r m a n o l ' avanguard ia e insegnano a i caccia tor i i l m o d o con cu i debbono 
procedere nel deserto. T u t t i v anno i n n a n z i len tamente e sot tovento e cercano d i a v v i 
cinarsi ad u n b ranco d i gazzelle a p p r o f i t t a n d o d i t u t t i i vantaggi o f f e r t i da l t e r r eno . 
Giunti a l la dis tanza o p p o r t u n a , scoprono u n o dei f a l ch i p i ù espert i e lo lanciano i n 
aria appena si accorgono ch'esso ha veduto la gazzella. I l falco s ' innalza a vo lo n e l 
l'aria, q u i n d i p i o m b a come una f reccia sul la gazzella cercando d i p ian ta r l e g l i a r t i g l i 
negli occhi . L a gazzella spaventata e sorpresa cerca d i l ibe ra r s i da l fa lco scuotendo 
fortemente la testa ; spesso v i riesce, m a i l feroce rapace n o n ta rda ad aggred i r la n u o 
vamente con m a g g i o r e v io lenza . Sebbene i cani non abbiano ancora vedute le gaz
zelle, sanno ben i s s imo che la caccia i n c o m i n c i a sempre col vo lo del falco, p e r c i ò si 
inquietano, t i r a n o i l gu inzag l io e a l lo ra riesce imposs ib i l e t r a t t ene r l i . Una vo l t a s le
gati seguono i m m e d i a t a m e n t e i l falco senza perder lo d 'occhio u n istante, men t r e i 
cacciatori seguono i cani a l o r o vo l t a . Se i l falco è buon cacciatore riesce quasi sempre 
a trattenere le a n t i l o p i d i med ia grandezza abbastanza a lungo per dar t empo a i cani 
di raggiungerle e d i ucc ider le . La caccia col falco par fatta apposta per merav ig l i a re t u t t i 
quelli che v i p r e n d o n o par te . Ogni vo l t a che i l falco si p rec ip i ta sulla gazzella e cerca 
di conficcarle g l i a r t i g l i ne l co l lo e ne l la testa, echeggia un g r i d o d i g io ia generale ; 
quando i l fa lco si lascia t rascinare per u n b u o n t r a t to d i c a m m i n o dal la gazzella dopo 
di averle conf iccato g l i a r t i g l i nel col lo , t u t t i applaudono al suo coraggio. Se la gaz
zella è r agg iun ta e a t te r ra ta da i v e l t r i f o r m a coi suoi persecutor i u n complesso s t r a 
nissimo, una massa i n cu i l 'occhio dei cacciatori non riesce a discernere n u l l a . A l l o r a 
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è t empo che uno dei cacciatori in tervenga: i n f a t t i s ' impadronisce del falco, d à i l colpo 
d i grazia al la preda moren te , a l lontana i cani e to rna a copr i re i l falco. Qualchevolta 
invece della gazzella questo uccide una lepre e la caccia è fa l l i t a . 

I n var ie reg ion i d e l l ' A f r i c a set tentr ionale i cacciatori m o n t a t i sopra eccellenti 
caval l i , inseguono le gazzelle e tentano d i ucciderle fidandosi della corsa resistente e 
veloce dei lo ro des t r ie r i . Anche questo metodo d i caccia n o n è f ac i l e : per quanto 
veloce sia u n caval lo del deserto, è d i f f ìc i le che possa tener d ie t ro alle gazzelle fug
gent i quando por ta i n sella u n cavaliere. Dopo una lunga caccia, condotta alternata
mente da v a r i cacciatori , i cava l ie r i si avvic inano, e quando sono g i u n t i ad una certa 
distanza da l l ' an imale spossato, questo è perduto . I cacciatori g l i gettano f r a le gambe 
un bastone nodoso che le r o m p e quasi sempre u n osso. A l l o r a è facile abbrancare 
colle m a n i la povera bestia esausta e fe r i t a . 

La caccia colla carabina è m o l t o p r o d u t t i v a . I l Barone d i A r k e l m i a c c o m p a g n ò 
spesso nelle mie caccie al la gazzella : appena ne vedevamo u n branco, seguitavamo a 
cavalcare t r anqu i l l amente e t u t t ' a l p i ù con una leggiera deviazione per la nostra 
strada nel la direzione delle gazzelle. Poscia l ' uno d i n o i , valendosi d i qualche cespu
g l io , balzava g iù dal m u l o , e, dopo d i aver lo consegnato ad u n servo, incominciava a 
strisciare spesso carponi verso la preda osservando bene d i r imane re sotto i l vento. 
L ' a l t r o seguitava i l suo c a m m i n o . I n generale i l duce della schiera sbirciava curiosa
mente i l cavaliere che g l i passava d inanz i e d iment icava d' investigare i l contorno. 
Natura lmente i l cacciatore coglieva i l destro quanto megl io poteva e si valeva quasi 
sempre d i qualche fìtto cespuglio per sparare sulla preda alla distanza d i 90-150 passi. 
Le gazzelle supers t i t i , dopo lo sparo, fuggivano colla massima v e l o c i t à possibile sulle 
coll inette vic ine, risalendole fino al cu lmine . Colà g iunte sostavano, appunto come se 
avessero vo lu to convincersi esattamente dell 'accaduto e p i ù d i una vol ta r iuscimmo 
ad avvic inars i a quelle appostate i n q u a l i t à d i v i g i l i sentinelle. I n v a r i luoghi , dopo i 
nos t r i spari , le c i rcostant i col l ine si popolavano d i gazzelle, le qua l i , spaventate dallo 
scoppio dei co lp i d i fuci le v i accorrevano da ogni par te per esplorare i l contorno. 
Posso accertare per esperienza p rop r i a che le col l ine quasi sempre spoglie d i ogni 
vegetazione r icavavano dalle gazzelle u n leggiadriss imo o rnamen to . Le loro forme 
eleganti si disegnavano tanto chiaramente sul cielo azzurro-cupo che da lung i ancora 
se ne potevano dist inguere le m e m b r a . Accade spesso che le gazzelle spaventate attra
versino una delle numerose coll inette d i cui è sparso i l Sahara e v i r imangano immo
b i l i appena non vedono p i ù i l cacciatore. Da p r inc ip io f u i t r a t to parecchie volte in 
inganno da quel lo strano modo d i procedere. Mi a r rampicavo cautamente sulla col
l ina cercando d i scovare la preda che supponevo lontana men t r e i n r e a l t à si trovava 
appunto a i m i e i p i ed i . I l ro to lare d i u n sasso o qualche a l t ro r u m o r e ch ' io producessi 
spaventava d i nuovo le gazzelle le qua l i a l lo ra fuggivano rapidamente , m a senza però 
r i co r re re a l la lo ro massima ve loc i t à che sv i luppano soltanto quando hanno un cane 
alle calcagna. Le parole m i mancano per descrivere lo spettacolo f o r m a t o dal gruppo 
della gazzella inseguita dal cane ; posso d i re t u t t ' a l p iù che la gazzella fuggente non 
corre m a vola e questo n o n basta certamente a dare un ' idea anche approssimativa 
della sua v e l o c i t à . 

Nel Cordofan e negl i a l t r i paesi de l l 'Af r i ca centrale, dove le a r m i da fuoco non si 
t rovano nelle m a n i d i t u t t i , ma sono tu t to ra considerate come le a r m i favor i te dai 
b i anch i e guardate con u n certo t i m o r e , per i m p a d r o n i r s i delle gazzelle, g l i indigeni 
r i c o r r o n o alle t rappole p i ù spesso che non alle caccie p rop r i amen te dette. P e r c i ò essi 
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collocano ce r t i o r d i g n i special i a cu i danno i l n o m e d i p i a t t i sui sent ier i percors i dalle 
gazzelle. Questi p i a t t i sono c i r conda t i da una corda a cui si r annoda u n grosso bastone 
nodoso, e vengono col locat i a poca distanza g l i u n i dagl i a l t r i . Constano d i u n cerchio 
tutto t r a fo r a to ne l quale sono p ian ta t i n u m e r o s i bas toncini m o l t o r a v v i c i n a t i f r a l o r o . 
Questi bas tonc in i sono d i r e t t i verso i l centro del cerchio , leggiermente r i v o l t i a l l ' i n g i ù 
e f o r n i t i d i pun te aguzze che si r iun i scono nel cent ro del cerchio . Ogni p ia t to posa 
sopra u n p iccolo scavo p ra t i ca to nel la sabbia e r ives t i to d i u n pezzo d i corteccia 
r icurvo i l quale è dest inato a i m p e d i r e che i l buco n o n si r i e m p i a d i sabbia. Mentre 
cammina t r a n q u i l l a m e n t e , la gazzella posa sulla t r appo la i l suo p iedino d i cui lo zoc
colo liscio sc ivola f r a i p ieghevol i bas tonc in i , a f fondandos i ne l fosso per m o d o da c i r 
condare la gamba con una sgradevole corona le cu i punte producono u n p r u r i t o 
insopportabile . L ' a n i m a l e molestato dal le punte cerca d i l i be ra r s i cor rendo v ia al p i ù 
presto, m a i n questo m o d o trae d i e t ro d i s é la corda dal la quale forse avrebbe potu to 
tener lontano i l piede. A l l o r a la gazzella si spaventa e i n c o m i n c i a a correre p i ù r a p i 
damente, m a i l nodoso bastone che t rascina seco le incute tosto i l mass imo t e r ro r e ; 
si affretta quanto p i ù le è possibi le , m a i l bastone scosso da u n rap ido m o t o finisce 
per r ompe r l e una gamba . La povera bestia incapace d i fugg i re cade i n ba l ia d e l l ' u o m o . 
Molte gazzelle vengono prese i n questo m o d o , sebbene la caccia p i ù p r o d u t t i v a sia 
quella pra t ica ta coi v e l t r i del la steppa col la quale i l cacciatore s ' impadronisce spesso 
di 30 o 4 0 gazzelle i n una sola g io rna ta d i caccia. 

Le g r and i caccie a ba t tu ta cost i tuiscono uno dei d i v e r t i m e n t i p r e d i l e t t i dei Bedu in i 
i quali lo pra t icano con vera passione e ucc idono parecchie cent inaia d i gazzelle i n 
una vol ta . Nelle r eg ion i del deserto p i ù r icche d i a n t i l o p i si vedono spesso qua e là 
certe murag l i e d i p ie t re p a r t i c o l a r i , alte come u n u o m o d i s tatura elevata, disposte i n 
direzioni convergent i per m o d o che a l l ' una e s t r e m i t à dis tano f r a l o r o d i a lmeno 
mezzo m i g l i o , m e n t r e da l l ' a l t r a par te f o r m a n o uno spazio c i rcolare chiuso che rasso
miglia ad u n cor t i l e . Quando le an t i l op i sono raccolte i n g r a n copia i n t o r n o a queste 
muraglie, i Bedu in i si recano al la caccia, c i rcondano la selvaggina descr ivendo nel la 
campagna u n arco m o l t o a m p i o e cercano d i sp inger le f r a le m u r a . V i r iescono quasi 
sempre e a l lo ra le gazzelle sono i r r evocab i lmen te perdute p e r c h è lo spavento i m p e 
disce loro d i scavalcare le murag l i e . A l l a fine en t rano ne l lo spazio chiuso dove i n c o 
mincia u n mace l lo atroce, una strage selvaggia i n mezzo alle g r i d a fe roc i dei 
cacciatori. 

Pochi n e m i c i o l t r e l ' u o m o ins id iano le gazzelle adu l t e : i l eopa rd i , i l i c aon i , i l u p i 
sciacalli ed a l t r i can i selvat ici la perseguitano con qualche accanimento ; anche le 
varie specie d i aqui le possono recarle g r a v i d a n n i . 

* 
* * 

Le ANTILOPI SALTANTI (ANTIDORCAS) sono molto affini alle gazzelle ma si distin
guono da queste e da tu t te le specie a f f i n i per un carat tere assai i m p o r t a n t e che si 
osserva sol tanto i n esse. L u n g o i l dorso scorre una r ip iega tu ra r ives t i ta d i pe l i l u n g h i s 
simi f o r m a t a da u n r addopp iamen to de l l ' ep ide rmide , la quale i ncominc i a sul mezzo de l 
dorso, r i m a n e chiusa quando l ' an ima le c a m m i n a t r anqu i l l amen te , m a si sv i luppa quando 
esso fa qualche m o v i m e n t o più rap ido e sopra tu t to quando salta. Le corna che ado r 
nano % due sessi s ' innalzano sul la f r o n t e con una pendenza m o l t o r ap ida , q u i n d i p i e 
gano con temporaneamente a l l ' i n f u o r i e a l l ' i n d i e t r o , poscia a l lo i nnanz i , volgendo le 
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punte a l l ' i n d e n t r o : esse hanno dunque la f o r m a d i una l i r a . I l corpo è robusto ed 
elegante, la testa ha una grandezza media , i l col lo è svelto, la coda d i lunghezza 
mediocre , i p iedi sono piut tos to a l t i , g l i orecchi l ungh i ed aguzzi, g l i occhi grandis
s i m i , b r i l l a n t i e f o r n i t i d i lunghe c igl ia , i l a c r ima to i p iccol i e ins ign i f i can t i . 

L'unico rappresentante di questo sottogenere è I'EUCORE O ANTILOPE SALTANTE 

( A N T I L O P E E U G H O R E , Gabella e Antidorcas euchore, Antilope dorsata e saliens), 
splendida ant i lope lunga m . 1,5 d i cui 20 c m . spettano alla coda ed alta 85 c m . misu
rata dal la spalla. L'eucore ha u n bel l iss imo pelame d i color bruno-cannel la , vivace; 
dalla base delle corna parte una striscia d i color b runo-nocc iuola che scorre i n mezzo 
agli occhi e va a finire verso i l naso; un ' a l t r a striscia p iut tos to larga che si estende 
sui fianchi f r a le coscie, è pure b runo-nocc iuo la ; tu t te le al tre pa r t i del corpo sono 
bianche, p e r c i ò i l Lichtenste in non ha to r to dicendo che la t in ta predominante del
l ' an imale è uno splendido b ianco-niveo ; egli aggiunge ino l t r e che ai l a t i del dorso, 
dalle spalle alle coscie, si estende una larga striscia d i color isabella, or la ta infer ior
mente d i bruno-castagno. I pel i candidi come neve che r i coprono la r ip iegatura dor
sale sono l u n g h i 20 -25 c m . La f e m m i n a rassomigl ia perfe t tamente al maschio nel 
colore del mante l lo ed è f o r n i t a d i due capezzoli. Le corna sono nere: nel maschio si 
innalzano i n l inea ret ta fino all 'altezza d i 28 -30 c m . ; misurate sulla curva tura sono 
lunghe 30 -40 c m . e presentano a l l ' inc i rca 20 anel l i comple t i m a sono liscie alla punta. 
Le corna della f e m m i n a sono p iù piccole, assai p i ù s o t t i l i , r i cu rve e forn i te d i anelli 
meno spiccati . 

L'area d i d i f fus ione dell 'eucore è l i m i t a t a a l l ' A f r i c a m e r i d i o n a l e ; a lmeno non pare 
d imost ra to che questo animale ab i t i le r eg ion i equator ia l i de l l 'Af r i ca orientale e tanto 
meno i l Sudan. S ' incontra tu t to ra nel Paese del Capo e sopra tu t to nelle par t i setten
t r iona l i -occ identa l i del medesimo, m a popola pure i n g ran n u m e r o le steppe e i 
deserti che si estendono a perd i ta d 'occhio f r a i l fiume Orange e i l t e r r i t o r io dello 
Ngami . Invece incominc ia a fars i p iù r a r o verso nord , là dove i cespugli e le macchie 
d i basso fusto si r in f i t t i scono acquistando i cara t ter i delle boscaglie propr iamente dette; 
nelle reg ioni p i ù se t tent r ional i l 'eucore scompare affa t to . Nel la parte orientale del
l 'Af r i ca mer id iona le la sua area d i d i f fus ione non oltrepassa i l 19° grado d i la t i 
tudine n o r d ; e ad ogni modo non giunge d i certo al lo Zambese; invece nella parte 
occidentale si estende fin verso i l Benguela, p e r c h è i v i i desert i e le so l i t ud in i deso
late si estendono assai più a n o r d , specialmente i n v ic inanza delle coste marine. 
È d i f f i c i l e s tabi l i re i l l i m i t e set tentr ionale d i quest' area nel la l oca l i t à suddetta; 
ven t ' ann i fa i l Monte i ro t r o v ò ancora ne l l ' i n t e rno del Paese dei Mossamedes una 
schiera d i eucori m i g r a n t i che annoverava senza a lcun dubb io parecchie migliaia 
d i i n d i v i d u i . G l i eucor i abi tano i n g r an copia i l Ka laha r i e var ie p a r t i del l 'Afr ica 
mer idionale-occidenta le che si t rovano sotto i l p ro te t to ra to del la Germania . Vivono 
i n b r anch i d i 2 -5 , 3 0 - 5 0 , e ta lora per f ino 1 0 0 - 2 0 0 i n d i v i d u i ; mu tano d imora , si 
spargono nel le ampie so l i t ud in i del paese oppure si raccolgono i n b ranch i nume
ros iss imi secondo le circostanze e le persecuzioni sofferte, secondo i l decorso delle 
pioggie, l 'abbondanza o la mancanza d i cibo e d i acqua. Durante i pe r iod i d i sic
c i t à a cu i vanno soggette le deserte s o l i t u d i n i del la l o r o pa t r i a , le nostre ant i lopi 
sono costrette ad a l lon tanars i dal la l o r o d i m o r a , m i g r a n d o i n r eg ion i p i ù ospital i . 
Le schiere m i g r a n t i si f anno sempre p i ù numerose , p o i c h é i b r anch i si aggiungono ai 

b ranch i f o r m a n d o ta lvo l ta e n o r m i aggregazioni d i eucor i , composte d i mo l t e migliaia 



Eucore (Antilope euchore). V u d e Na grandezza naturale. 

di ind iv idu i i qua l i con t inuano ins ieme la l o r o s t rada, pascolando i m i s e r i avanz i delle 
pianticelle o r m a i disseccate, e al la fine p i o m b a n o nel le r e g i o n i p i ù r icche d i c ibo come 
altrettanti s t o r m i d i caval let te . I n questi u l t i m i t e m p i t a l i schiere d i eucor i m i g r a n t i a 
cui i Boeri danno i l n o m e d i « T r e k b o k e n » si fecero assai p i ù r a r i ed anche m e n o 
numerosi, n o n sol tanto p e r c h è i p e r i o d i d i carestia andarono d i radandos i , m a anche 
perchè i l n u m e r o degl i euco r i è d i m i n u i t o no tevo lmen te . Cinquanta o sessant 'anni fa 
essi costi tuivano ancora u n ve ro flagello del paese. Secondo i ragguagl i r i f e r i t i da var ie 
persone compe ten t i l ' u l t i m a schiera d i eucor i composta d i a lmeno 10 ,000 i n d i v i d u i 
sarebbe comparsa sulle r i v e del fiume Orange verso 1 8 8 0 toccando i l 2 1 ° grado d i l o n 
gitudine est. Questa schiera d i a n t i l o p i sa l t an t i p roven iva senza d u b b i o d a l l ' e s t r e m i t à 

del Kalahar i . 
Parlando d i u n t e m p o che risale a q u a r a n t ' a n n i fa , Gordon C u m m i n g scr ive quanto 

segue: « Ogni v iaggia tore che al pa r i d i me ha vedute le schiere i n n u m e r e v o l i f o rma te 
da queste a n t i l o p i nel le l o r o m i g r a z i o n i e v u o l descrivere fedelmente c iò che ha veduto , 
teme senza d u b b i o d i n o n essere creduto da l le t tore , t an to merav ig l ioso è l 'aspetto 
delle schiere d i eucor i m i g r a n t i . Esse vennero paragonate con ragione agl i s t o r m i deva
statori delle caval le t te , n o t i a ch i v iaggia i n quel paese d i m e r a v i g l i e ; come le cavallette 
gli eucori d i v o r a n o i n poche ore tu t t a la ve rzu ra che i ncon t r ano sul l o ro passaggio e 

distruggono i n una sola notte i l f r u t t o delle fa t iche d i un anno d i l avo ro . 
« I l g i o r n o 28 d icembre ebbi la f o r t u n a d i vedere per la p r i m a vo l t a u n Trekboken . 

Dal punto d i v is ta del cacciatore n o n esisteva cer tamente uno spettacolo p i ù maestoso, 

$5. _ BREHM, Animali. Voi. IH. 
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p iù imponente d i quel lo . Circa due ore p r i m a del l ' a lba io giaceva sveglio nel la m i a car
rozza a l l o r c h é u d i i i l belato dei maschi al la distanza d i forse duecento passi. Credetti che 
qualche numeroso branco d i eucor i pascolasse presso i l m i o accampamento ; ma quando 
s p u n t ò i l sole e m i a lzai , v i d i l e t te ra lmente tu t ta la vasta p ianura coperta da una in f i 
n i ta schiera d i a n t i l o p i sa l tan t i . Camminavano adagio, con passo misura to . La lunga 
f i la d i col l ine che si estendevano verso occidente era i n t e r ro t t a da una apertura i n cui 
g l i eucor i parevano scorrere come le onde d i u n maestoso f i u m e , si estendevano fino ad 
un ' a l tu ra si tuata a nord-est , a l la distanza d i c irca u n m i g l i o e sparivano dietro la mede
s ima. Rimas i due ore r i t t o a cassetta del la m i a ve t tu ra , compreso d i stupore per quello 
spettacolo meravigl ioso e stentai m o l t o a persuadermi della r e a l t à di c iò che avevo 
veduto, p o i c h é lo avre i considerato v o l o n t i e r i come un p rodo t to della calda fantasia 
d i u n cacciatore nato qua l ero i o . In tan to le i n n u m e r e v o l i schiere d i eucori scorre
vano nella stret ta val le come le onde d i u n to r ren te impetuoso. F ina lmente insellai il 
m i o cavallo, presi la carabina, e, accompagnato dagl i a l t r i , corsi a precipizio verso il 
mob i l e esercito. Sparammo e caddero 14 i n d i v i d u i . A l l o r a g r i d a i : « Basta! » e ritor
n a m m o t u t t i insieme al nostro accampamento onde me t t e rv i i n salvo la preda con
quistata e so t t ra r la agli a r t i g l i degli avo l to i . Per quanto quella schiera d i eucori fosse 
numerosa, era p u r sempre d i gran lunga i n f e r i o r e a quel la che incon t ra i verso sera, 
p o i c h é quando va rcammo la bassa catena d i col l inet te dal la cui gola avevano fatto 
i r ruz ione le an t i l op i sa l tant i , v i d i la p ianura e pe r f ino i dec l iv i delle col l ine circostanti 
f i t tamente coper t i d i una massa compat ta d i eucor i . I l suolo ne bru l icava a perdita di 
occhio e a l l 'es t remo l i m i t e de l l 'o r izzonte essi si confondevano i n u n confuso formi
colio rossastro. Sarebbe inu t i l e cercare d i fa rs i un c r i t e r i o esatto del numero delle 
an t i lop i che v i d i i n quel g io rno , pure n o n credo d i sbagliare dicendo che al m i o sguardo 
se ne offersero senza dubbio parecchie centinaia d i m i g l i a i a ». 

Si potrebbe essere ten ta t i d i considerare questa efficace d e s c r i z i o n é del noto viaggia
tore afr icano come una delle solite storie d i caccia, se non fosse confermata dai rag
guagli r i f e r i t i dag l i a l t r i cacciatori . Anche i l Le -Va i l l an t par la d i b ranch i d i eucori 
compost i d i 40-45 ,000 i n d i v i d u i , insegui t i dai l eon i , da i l eopard i , dal le l inc i e dalle 
iene ; quaran t ' ann i fa Edoardo Kre t schmar r i f e r i v a d i aver veduto i nnumerevo l i schiere 
d i an t i l op i sal tant i le qua l i annoveravano senza dubb io parecchi m i l i o n i d i individui. 
Durante u n per iodo d i s icc i tà che aveva g ià dura to p i ù d i u n anno decimando le mandre 
d i bestiame domestico, u n ma t t i no p r i m a del l 'a lba i l Kre t schmar cavalcava in com
pagnia d i a lcuni Boer i , d i r igendosi verso u n passo dal quale, secondo ogni probabi l i tà , 
dovevano veni re nel paese le schiere degli eucor i . I n f a t t i g l i avampost i n o n tardarono 
a giungere i n piccole schiere d i 2 -3 , 10 -20 , 200 e pe r f ino 400 i n d i v i d u i ; finalmente 
tu t to i l passaggio b r u l i c ò d i an t i l op i sulle cui teste ondeggiavano grossi nuvoloni di 
polvere e l ib ravans i avol to i . 1 cani f u r o n o sc io l t i e sparvero i n mezzo al la f i t t a massa 
degl i e u c o r i : le fuci la te echeggiarono nel l ' a r ia . I n breve caddero p i ù d i 200 v i t t ime che 
vennero porta te v ia al p i ù presto. Ma in tan to i r r u p p e u n nuovo esercito d i eucori 
composto a lmeno d i 20 ,000 i n d i v i d u i . Uno degli u o m i n i , t r avo l to a l passaggio, fu 
calpestato per ta l modo che p i ù t a rd i i suoi compagni lo t r o v a r o n o p r i v o d i sensi e 
r i coper to d i te r ra ; t u t t av ia a poco a poco si r iebbe p e r c h è fo r tuna tamente era caduto 
colla faccia verso te r ra . Cento a l t r i i n d i v i d u i d i quel nuovo esercito perdet tero la vita. 
Nella confusione della marc ia , men t re si a f fo l lavano nel lo s t re t to passaggio del colle, 
parecchie cent inaia d i a n t i l o p i p rec ip i ta rono dal le roccie e f u r o n o anch'esse catturate. 
A tu t te venne tagliata la testa, i l r imanen te f u por ta to a casa sui c a r r i e sui cavalli. 
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Ma in tan to nuove coo r t i d i a n t i l o p i e rano discese nel la p i a n u r a va l icando a l t r i passaggi 
e r i cop r ivano lo spazio d i c i rca 6 m i g l i a tedesche. 11 l o r o n u m e r o a m m o n t a v a senza 
dubbio a qualche m i l i o n e (?). G i u n t i a casa t u t t i s i affaccendarono a tagl iare la carne 
degli eucor i i n str iscie s o t t i l i e appender la dapper tu t to , i n casa e f u o r i , sopra apposite 
sbarre d i legno, sul le colonne de i l e t t i sopra o g n i oggetto adat to a l l ' uopo dove non 
t a rdò ad essere coper ta d i m i l i o n i d i mosche. Le coscie f u r o n o salate, le p e l l i distese 
a terra e fissate per mezzo d i cav icch i . Una vo l t a disseccate queste p e l l i vengono ado
perate p r i n c i p a l m e n t e come tappe t i da camera . L a carne del l 'eucore è sapor i t i ss ima e 
costituisce u n o t t i m o cibo anche quando è disseccata. 

Le schiere del le a n t i l o p i m i g r a n t i n o n seguono sempre la medes ima strada. I n 
generale ne l r i t o r n o p e r c o r r o n o una v i a d iversa da quel la che hanno scelto n e l l ' a n 
data. P e r c i ò la l inea che pe rco r rono f o r m a genera lmente un 'e l l i ss i eno rme e a lquanto 
allungata, oppure u n grande quadra to d i cu i la diagonale m i s u r a forse parecchie cen
tinaia d i m i g l i a . Le a n t i l o p i pe rco r rono questo c a m m i n o i n u n per iodo d i t empo v a r i a 
bile f r a sei mes i e u n anno . Durante la m a r c i a l 'eserci to degl i eucor i conserva una 
compattezza a m m i r a b i l e . H a r r i s racconta che u n greggie d i pecore i l quale f u t r a v o l t o 
per caso nel vo r t i ce del le a n t i l o p i m i g r a n t i , f u costret to a seguir le . Persino i l t e m u t o 
leone che ins id ia senza t regua quel le a n t i l o p i ne è t a lvo l t a f a t to p r i g i o n i e r o . G l i i n d i 
vidui che f o r m a n o la r e t rogua rd i a del la schiera n o n possono cer tamente resistere ag l i 
innumerevol i ed a f f a m a t i n e m i c i che l i inseguono; m a t u t t i i l eon i , i l eopa rd i , le iene 
e gli sciacalli che c i r condano i b r a n c h i deg l i eucor i , g l i avo l t o i che aleggiano a m i g l i a i a 
sulle lo ro teste, n o n hanno bisogno d i penetrare a v i v a fo rza nel le f i l e , p e r c h è m o l t e 
antilopi soccombono g i o r n a l m e n t e per la f a m e e pei disagi de l v iaggio , o f f r e n d o al le 
fiere u n c ibo abbondante . 

Giova ancora no ta re che la r e t rogua rd i a passa d i con t inuo a l l ' avanguard ia . G l i 
individui che gu idano la schiera t r o v a n o na tu r a lmen te magg io r copia d i a l i m e n t i d i 
quelli che debbono pascolare g l i avanzi lasciat i dal le m i g l i a i a d i a n t i l o p i che l i hanno 
preceduti; p e r c i ò r iescono a procacciars i con m i n o r fa t ica i l pane q u o t i d i a n o e i m p i n 
guano a lquanto . Ma i l t empo fel ice dura poco : la r e t r o g u a r d i a a f f amata si spinge 
innanzi v io len temente per m o d o che g l i i n d i v i d u i sa to l l i con t inuano a ind ie t reggiare 
e in u l t i m o vengono a t r o v a r s i a l la coda del la schiera . A l c u n i g i o r n i d i c a m m i n o e 
i l digiuno fo rza to bastano a r i svegl ia re i n essi i l des ider io d i r i p r e n d e r e i l posto pe r 
duto e cos ì ha luogo nel l ' eserc i to m i g r a n t e u n con t i nuo a n d i r i v i e n i . 

I co lon i s t a b i l i t i n e l l ' A f r i c a mer id iona l e d iedero con rag ione a l l 'eucore i l n o m e d i 
antilope sal tante. Quando è incalza to da l nemico questo an ima le spicca s t ran i s s imi 
salti ve r t i ca l i , so l levandosi n e l l ' a r i a colle gambe r ip iegate e facendo sventolare in p a r i 
tempo i l l ungo e n iveo pe lame del dorso , c iò che produce u n effet to fantastico che 
distingue questa an t i lope da tu t te le a l t re . « Quando annoverano due o t recento i n d i 
vidui », dice i l L ich tens t e in , « le schiere deg l i eucor i fuggen t i presentano uno spet ta
colo s ingolar i ss imo e interessante n o n sol tanto pei caccia tor i , m a per t u t t i . Da p r i n c i p i o 
corrono velocemente so rvo lando sul t e r r e n o ; appena i n c o n t r a n o u n cespuglio od u n 
sasso, invece d i scansarlo, lo superano con u n salto a r d i t o , po i si f e r m a n o , si guar 
dano i n t o r n o , m a n o n ta rdano a r i p r e n d e r e la r ap ida fuga i n t e r r o t t a , a l te rnando i 
salti alla corsa ». G l i eucor i possono spiccare senza i l p i ù piccolo sforzo a l t i s s imi sa l t i 
di 2 m e t r i che l i p o r t a n o al la distanza d i 4 o 5 m e t r i . P r i m a d i saltare ch inano la 
testa verso le zampe e si s lanciano i n a r i a col dorso a lquan to i ncu rva to , g iungendo 
all'altezza des idera ta ; men t r e si sol levano n e l l ' a r i a d i la tano la lo ro r ip iega tu ra cutanea 



3 8 8 Ordine undecimo: Artiodattili 

a guisa d i u n ventagl io . Quando fanno t a l i esercizi pare che si l i b r i n o per u n istante 
ne l l ' a r i a , po i scendono al suolo coi qua t t ro p ied i , s f iorano i l t e r reno e tornano a 
s lanciars i ne l l ' a r i a come se volessero vo la re . Procedono i n questo m o d o per circa due 
o trecento passi, q u i n d i p rendono de f in i t i vamen te u n t r o t t o elastico e leggiero. Appena 
scorgono u n nemico si arrestano d i bo t to , s i vo l tano da tu t te le p a r t i e guardano 
l 'oggetto de l l o ro spavento. 

Sebbene l 'eucore costituisca spesso numeros i b r a n c h i a l t u t t o d i s t i n t i , i n generale 
s ' incont ra i n compagnia degli gnu , delle an t i l op i dal la f r on t e bianca, dei quagga e 
degl i s t ruzz i . Veloce come i l vento e conscio della sua ag i l i t à , dice Har r i s , esso si 
aggira qua e là nel le s o l i t u d i n i de l deserto senza preoccuparsi d i nu l l a , almeno in 
apparenza, si avv ic ina ad una f e m m i n a del la sua specie, sol levando amorosamente i l 
co l lo e d i l a tando d i t r a t t o i n t r a t to la sua r i p i ega tu ra dorsale per m o d o da mutare 
aspetto i n u n m o m e n t o , p e r c h è quando la r ip iega tu ra si apre la t i n t a b runa del man
te l lo scompare quasi a l t u t t o e lascia i l posto ad uno splendido colore bianco-niveo. 
Ma nu l l a riesce a f a r d imen t i ca re a l l 'eucore l a con t inua preoccupazione della propria 
sicurezza. P i ù v ig i l e e cauto d i ogn i a l t r a an t i lope , esso d à i l segnale della fuga nel 
m o m e n t o oppor tuno e tu t t a la schiera lo segue a l l ' i s tante . La vista d i u n oggetto 
ignoto basta a f a r g l i tender l 'orecchio e a l lo ra l ' an ima le alza la testa e fa qualche passo 
con evidente impazienza per r iconoscere ed osservare da v i c ino l 'oggetto dei suoi 
t i m o r i ; se avverte davvero u n per icolo ch ina la testa a l suolo e incominc ia a « far 
bel la mos t ra d i s è », come dicono i co lon i de l paese, vale a d i re a saltare nel modo 
descr i t to p i ù sopra, met tendo i n c i d e n z a tu t t a l a sua grande bellezza. Anche Harris 
accerta che men t r e fugge l 'eucore spicca una serie d i sa l t i por ten tos i a l t i 3 me t r i e 
l u n g h i da 4 a 5 m e t r i . 

Le schiere degl i eucor i m i g r a n t i o f f r o n o ag l i i n d i g è n i u n c ibo abbondante e dànno 
lo ro occasione d i festeggiarne l ' a r r i v o con apposite ce r imonie . P r i m a che incominci la 
stagione delle pioggie, incendiano a m p i t r a t t i delle steppe e ot tengono i n questo modo 
dal la t e r ra r ia rsa u n fresco tappeto d i erba verde e succosa che fornisce alle antilopi 
u n pascolo eccellente d i cu i sono ghiot te per m o d o che accorrono da lontano i n quei 
l u o g h i verdeggiant i , porgendo cos ì a l l ' u o m o u n copioso b o t t i n o . 

Gl i eucor i presi g iovan i si addomest icano fac i lmente . Le a n t i l o p i sa l tant i affidate 
alle m ie cure erano t i m i d e e caute cogl i estranei , m a si mos t ravano abbastanza audaci 
e caparbie coi conoscenti . Questi a n i m a l i non to l l e rano a vicenda la lo ro presenza; i 
maschi sono m o l t o b u r b e r i , ma l t r a t t ano o a lmeno molestano le f e m m i n e . Astrazione 
fa t ta da t a l i d i spos iz ioni poco pacif iche, g l i eucor i t enu t i i n s c h i a v i t ù si rendono pia
cevol iss imi per ogni r igua rdo . I l l o ro m o r b i d o pe lame leggiadramente co lo r i to , l'aspetto 
elegante e la grazia dei m o v i m e n t i a l le t tano ognuno, sebbene n o n possano esplicare 
tu t te le l o r o a t t i t u d i n i ne l l ' angusto rec in to i n cu i v i v o n o . Disgrazia tamente pochissime 
a n t i l o p i sa l tant i soppor tano i l lungo v iaggio d i mare che si r ichiede per giungere in 
E u r o p a : mo l t e m u o i o n o a bordo delle n a v i su cui vengono imbarcate a l Capo; i l clima 
e p i ù ancora la r is tret tezza de l lo spazio, t an to fatale al le a n t i l o p i , sono mic id i a l i agli 
i n d i v i d u i supers t i t i . Quasi t u t t i g l i eucor i che m u o i o n o nei nos t r i G i a r d i n i Zoologici 
perdono la v i t a per p r o p r i a colpa. Si prec ip i tano cont ro le i n fe r r i a t e del la lo ro p r i 
gione senza esservi indot te da nessuna causa apparente , s» r o m p o n o le g « m b e o r iman

gono fe r i t e m o r t a l m e n t e . 
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Gli ALCELAFIDI (BUBALIS) devono essere collocati subito dopo le gazzelle perchè 
costi tuiscono i n cer to m o d o le f o r m e d i t rans iz ione , che dal le gazzelle ci conducono 
alle f o r m e p i ù tozze e pesanti del la f a m i g l i a . Questo g ruppo d iv iso da v a r i na tu ra l i s t i 
i n al tre s u d d i v i s i o n i p a r t i c o l a r i comprende una serie d i a n t i l o p i g r a n d i e robuste , anzi 
quasi tozze, a l te a l garrese e m o l t o inc l ina te lungo la l inea dorsale, f o r n i t e d i testa 
p r e s s o c h é i n f o r m e , a l lunga ta e a l ta ne l la regione del muso , d i col lo cor to e d i a r t i 
robust i . Le corna cost i tu iscono u n o r n a m e n t o comune ai due sessi, spuntano sulla 
protuberanza f r o n t a l e , sono incurva te i n v a r i o m o d o , ma sempre due vo l l e . I l a c r i 
mato i sono p i c c o l i , i l muso , p r o p r i a m e n t e det to piccolo o a l t u t t o mancante. 

L'ANTILOPE PIGARGA e I'ANTILOPE DALLA FBONTE BIANCA, avendo forme relali-
vamente leggiadre ed elegant i , vengono considerate come rappresen tan t i d i u n sot to

genere par t i co la re (Damalis). 

L'ANTILOPE PIGARGA (BUBALIS PYGABGA, Antilope, Damalis e Gabella py-
garga) g iunge sovente a l la lunghezza d i 2 m e t r i d i cu i 45 c m . spettano al la coda; 
l'altezza m i s u r a t a da l la spal la è d i m . 1 ,2 .1 l a t i del la testa, i l co l lo , la parte super iore 
del dorso e i f i a n c h i sono d i co lor b r u n o - p u r p u r e o - s c u r o , con r if lessi ross icc i ; f r a le 
corna i n c o m i n c i a una macchia bianca che comprende t u t t a la parte an te r iore e supe
r iore del la tes ta ; sono pure b i a n c h i : g l i o recch i , uno specchio t r i angola re collocato 
sulle nat iche, la parte i n f e r i o r e del corpo , la par te i n t e rna degl i a r t i , le gambe dal 
ginocchio i n g i ù e la p r i m a m e t à della coda; le coscie sono nere e collegate da una 
striscia l ong i tud ina l e o r l a ta supe r io rmen te e i n f e r i o r m e n t e d i color b runo-canne l la 
pall ido, che scorre sugl i i n g u i n i . Sulle gambe a n t e r i o r i s i osservano due macchie nere 
foggiate a c i n t u r a ; anche la pun ta del la coda è nera. La f e m m i n a si d is t ingue dal 
maschio so l tanto ne l la m o l e p i ù piccola ed è f o r n i t a d i corna p i ù s o t t i l i . Le corna del 
maschio hanno spesso la lunghezza d i 4 0 c m . e sono inseri te sulla p ro tuberanza f r o n 
tale; da p r i n c i p i o si vo lgono i n al to e a l l ' i n f u o r i , verso i l mezzo piegano a l l ' i nd i e t ro e 
di fianco, a l l ' e s t r e m i t à t o rnano a vo lgers i i n su ; ne i p r i m i due te rz i del la l o r o l u n 
ghezza sono s t r ia te e coperte d i 1 0 - 1 5 ane l l i t rasversal i m o l t o sporgen t i ; hanno punta 

liscia e nera . 

L'ANTILOPE DALLA FRONTE BIANCA (BUBALIS ALBIFBONS, Antilope albifrons) è 
un po ' p i ù p iccola de l l ' an t i lope pigarga ed ha corna p iù corte, ma le rassomigl ia 
molt iss imo nel la coloraz ione del man t e l l o . I n f a t t i anche q u i sono b ianchi : la stella che 
si estende sul la par te an te r io re della testa, g l i orecchi , u n piccolo specchio t r i angolare 
e la par te i n f e r i o r e e i n t e r n a delle g a m b e ; la testa è rosso-bruna come i l c o l l o ; sul 
dorso e sulle spalle si osserva una specie d i sella b ianco-azzur rogno la ; f r a le coscie 
an te r io r i e pos t e r io r i scorre una larga s tr iscia e come ne l l ' an t i lope pigarga si osserva 
una fascia c i rco la re b r u n a sul le gambe ; i pe l i che costi tuiscono i l f iocco t e rmina le 

della coda sono n e r i . 

L'ANTILOPE DEL SENEGAL 0 KORRIGMU (BUBALIS SENEGALENSIS, Damalis, Anti
lope e Boselaphus senegalensis) ab i ta i l centro d e l l ' A f r i c a d 'onde si estende a lquanto 
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verso occidente ; r igua rdo al la mole del corpo n o n differisce dalle due specie prece
dent i ed è carat ter izzata dalle corna e dalla t in ta g r ig io- te r rea del man te l lo ; accanto 
al l 'occhio si osserva una macchia gr ig io-scura ; le coscie e le gambe presentano pure 
una larga macchia d i ugual colore . Le corna sono corte, nodose, poco arcuate e assai 
ravvic ina te alla base; da p r i n c i p i o s ' innalzano paral le lamente , po i d ivergono un poco e 

to rnano ad avvic inars i al la punta . 

Gli ALCELAFIDI PROPRIAMENTE DETTI (Alcelaphus) costituiscono un altro sotto
genere par t ico la re ; una specie abita i l n o r d , un ' a l t r a i l sud ed una terza (A. lichten-
steinii) v ive nei t e r r i t o r i o r i en ta l i che si estendono a n o r d del lo Zambese e forse si 
incont ra pure n e l l ' A f r i c a Orientale dove è s tabi l i ta una quar ta specie ( A . coìcei), la 
quale, secondo i ragguagli r i f e r i t i dal Noack e dal B ò h m sarebbe stata osservata più 
f requentemente a occidente del lago Tanganika , ma confusa col caama comune. La 
qu in ta specie ( A L C E L A P H U S L U N A T U S , Acronotus lunatus, Bubalis lunata) è propria 
de l l 'A f r i ca mer id iona le , f o r n i t a d i corna nodose e non m o l t o assottigliate ; i Boeri le 
d à n n o i l nome d i C A A M A I M B A S T A R D I T O e i Bescioana la ch iamano Z E S S E B . 

La prima specie (BUBALIS BUBALIS, Antilope, Alcelaphus, Boselaphus, Damalis 
e Acronotus bubalis, Bubalis mauritanica) era g i à conosciuta dagl i an t ich i col nome 
d i Bubalus ed è ra f f igura ta parecchie vol te ne i m o n u m e n t i de l l ' an t ico Eg i t t o ; g l i Arabi 
la chiamano T E T E L e g l i Abiss ini T O R I O T O R À ; i na tu ra l i s t i le d à n n o i l nome di 
A L C E L A F O D E L L E S T E P P E . Questa ant i lope raggiunge spesso la lunghezza d i m e t r i 2,8 
d i cu i circa 7 2 me t ro spetta alla coda ; l 'altezza misura ta dal garrese supera me t r i4 ,5 . 
I l a c r i m a t o i tondeggiant i sono c i rcondat i da p rominenze pelose, g l i orecchi sono grandi, 
l ungh i e aguzzi, i l pelo l iscio ha una t in t a b runo- rosso-ch ia ra u n i f o r m e , i l grosso 
fiocco t e rmina le della coda è d i color b runo -ne ro . Le corna robuste sono inserite in 
alto sul vert ice mesocranico, ne i due terz i i n f e r i o r i della l o r o lunghezza presentano 
delle sporgenze foggiate a sp i ra ; sono m o l t o ravvic ina te alla base, da p r i n c ip io piegano 
leggiermente a l l ' i n s ù descrivendo u n arco poco p ronunz ia to , po i vo lgono al lo indietro 
con una incl inazione p i ù fo r t e e t e rminano finalmente i n due punte ottuse, r i vo l t e i n alto. 

Il CAAMA dei Bescioana, chiamato HARTEBEEST dai Boeri (BUBALIS CAAMA, Anti
lope, Alcelaphus, Boselaphus e Acronotus caama) è indigeno del la par te meridionale 
d e l l ' A f r i c a . Esso si dis t ingue da l l 'Alce la fo delle steppe per la testa ancora p i ù a l lun
gata e sot t i le , per le corna p iù robuste e incu rva le ad angol i p i ù acut i , per g l i orecchi 
re la t ivamente p i ù piccol i e pel colore del man te l lo . Le corna b r e v i e robustissime alla 
base presentano a l l ' i nc i r ca 16 nod i , da p r i n c i p i o s ' innalzano d i r i t t e sulla testa, quindi 
piegano u n pochino allo innanz i cont inuando ad essere paral le le , n e l l ' u l t i m o terzo 
della l o ro lunghezza si volgono a l l ' i n f u o r i colla pun ta aguzza, p o i piegano al l ' indietro 
f o r m a n d o u n angolo quasi re t to . Anche ne l man te l lo d i questa ant i lope predomina i l 
color b runo -canne l l a - ch i a ro ; la f r on t e e la par te an ter iore della testa sono bruno-
scure; hanno invece una bella t i n t a nera i l f iocco t e rmina le del la coda e due striscie 
l o n g i t u d i n a l i che incominc iano sulle gambe a n t e r i o r i e pos te r io r i e si assottigliano 
a lquanto pro lungandos i sulla parte anter iore dei t a r s i ; si osserva finalmente un bel 
colore b ianco-n iveo sulla macchia che c i rconda g l i occhi a guisa d i u n paio d i occhiali , 
sulla par te i n f e r i o r e del petto, sul vent re , nella par te in terna e poster iore delle coscie 
e nel largo specchio semi lunare che si estende sulle coscie. 
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Caama (Bubalis caama). 1 / 1 6 della grandezza naturale. 

Tutte queste a n t i l o p i d imos t r ano la l o ro reciproca a f f in i t à t an to ne l m o d o d i v ivere , 
quanto ne l l ' i ndo le e nel contegno. L ' A N T I L O P E P I G A R G A , la specie p i ù bel la del g ruppo 
abita la par te centrale d e l l ' A f r i c a mer id iona l e col la specie p i ù s t re t tamente a f f ine che 
è I ' A N T I L O P E D A L L A F R O N T E B I A N C A e preferisce ad ogni a l t ra l oca l i t à le sleppe sparse 
di acque s tagnant i . Nei luogh i poco v i s i t a t i dagli Europe i , dice Har r i s , là dove le a r m i 
ila fuoco sono ancora uno spauracchio ra r i s s imo per t u t t i g l i a n i m a l i , queste a n t i l o p i 
si aggirano a cent inaia nel le s o l i t u d i n i delle steppe; le lo ro schiere p i ù o meno n u m e 
rose si t ra t tengono a lungo sulle r i v e degli s tagni per leccarvi av idamente i l sale che 
v i si deposita i n efflorescenze; si recano a bere ad ore fisse, q u i n d i si d isperdono 
di nuovo n e l l ' a m p i a steppa. L 'a l legra e v a r i o p i n t a b r iga ta annovera spesso mol t e a n t i 

lopi dalla f r o n t e bianca, parecchi gnu o c u d ù , d ivers i eucor i e n o n pochi s t r u z z i ; i l 
suo passaggio basta per r i c h i a m a r e l 'a t tenzione de i v i agg ia to r i e r isvegl ia al l ' is tante 
nel cacciatore i l des ider io del la caccia. Nei t e m p i andat i i l caama abi tava anche i l 
Paese del Capo dove p e r ò f u sempre meno numeroso del l ' eucore; m a le s tragi e i 
macelli d i cu i f u oggetto ne dec imarono miseramente le schiere; co l l ' andar del t empo 

scomparve a l t u t t o da quel le r emote contrade. Oggid ì è al levato con m o l t a cura dai 
grandi p r o p r i e t a r i del paese che tengono v o l o n t i e r i p r i g ion i e ro anche i l c u d ù . L a 
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medesima sorte sarebbe toccata senza dubb io anche a l l ' an t i lope dalla f ron te bianca, 
se i l centro della sua area d i d i f fus ione n o n si fosse t rova to assai p iù a n o r d d i quello 
del caama suo af f ine . 

Dobbiamo ad Heug l in i p r i m i ragguagl i esatti i n t o r n o all 'ANTiLOPE D E L SENEGAL. 

Per mo l to tempo i na tu ra l i s t i dovet tero contentars i d i conoscere soltanto i l cranio e 
le corna d i questo bel l iss imo an imale che o g g i d ì compare d i t ra t to i n t ra t to anche in 
Europa. Nel Sudan, duran te la stagione delle pioggie, l ' an t i lope del Senegal vive nelle 
ampie distese erbose, i n b ranch i compost i d i 10 -30 i n d i v i d u i ; quando g l i stagni e le 
pozze d'acqua p iovana si asciugano, si r iduce nelle bassure paludose che costeggiano 
i f i u m i p i ù g r a n d i . I suoi m o v i m e n t i p iu t tos to pesanti r i cordano que l l i dell'alcelafo 
delle steppe col quale ha pure comune i l coraggio che conserva alla presenza dell 'uomo. 
I l Tetel s ' incontra sol tanto ne l cuore d e l l ' A f r i c a , m a qualche vo l t a si unisce alle schiere 
delle an t i l op i del Senegal, p e r c h è la sua area d i d i f fus ione si t r ova p i ù a nord , anzi 
a nord-est de l Continente Nero . È comune nel le steppe che si estendono sul versante 
occidentale de l l ' a l t ip iano de l l 'Abiss in ia e nelle ampie distese che circondano i l Barka 
e l 'A tba ra , m a non è neanche ra ro ne i deserti s i tua t i a occidente del N i lo ; certi ind i 
v i d u i i sola t i si spinsero pe r f ino i n v ic inanza delle oasi sparse a occidente dell 'Egitto ; 
questo an imale è senza dubb io comuniss imo nel la par te occidentale del deserto, a sud 
de l l 'A t l an te . Per c iò che r igua rda la sua area d i d i f fus ione conviene osservare che 
quest 'area è assai meno estesa d i quel la del caama suo af f ine , p o i c h é i l caama non 
abita sol tanto tu t t a l ' A f r i c a mer id iona le , m a popola i n g r an n u m e r o le regioni orien
t a l i e se t tent r ional i de l l 'Af r i ca centrale; i n f a t t i Heug l in e S c h w e i n f u r t h lo incontrarono 
sovente i n tu t ta la val le superiore del N i l o . Grazie ai ragguagl i r i f e r i t i dal lo Schweinfurth, 
ogg id ì esso è conosciuto assai megl io delle specie a f f i n i e dev'essere descri t to a prefe
renza quando si vogl ia un ' idea complessiva degl i a n i m a l i che appartengono al gruppo 
d i cu i fa parte . 

Ant icamente i l caama era comuniss imo i n tu t t a la par te set tentr ionale del Paese 
del Capo ; le cont inue persecuzioni d i cui f u oggetto lo costr insero a r i t i r a r s i sulle rive 
del fiume Orange. Esso è tu t to ra numeroso a n o r d delle colonie abitate dagl i Europei, 
e nei l uogh i v i s i t a t i da i cacciatori ; ne l cuore d e l l ' A f r i c a or ienta le si p u ò annoverare 
anche oggi f r a le a n t i l o p i p i ù c o m u n i . S c h w e i n f u r t h lo ci ta come uno degli animali 
più f r equen t i del Paese dei Bongo e dei N j a m - N j a m : « S ' incontra spesso in branchi 
compost i d i 5 -10 i n d i v i d u i nelle deserte boscaglie d i c o n f i n e ; nel le r eg ion i coltivate 
si t ra t t iene a preferenza nelle macchie p i ù rade i n v ic inanza delle bassure che costeg
giano i fiumi, dove p e r ò n o n penetra m a i . Nelle ore p i ù calde de l pomer iggio ha 
l ' ab i tud ine d i r iposars i sotto i t r o n c h i degl i a lber i o ai p ied i delle col l inet te formate 
dal le t e r m i t i e assai soleggiate ; durante i l r iposo r i m a n e i m m o b i l e e sfugge quasi 
sempre a l l 'occhio del viaggiatore p e r c h è la t i n t a del suo man te l lo si confonde al tutto 
con quel la del suolo e con quel la del lo sfondo del paesaggio i n generale ». Harris 
r i fer isce che n e l l ' A f r i c a mer id iona le ogn i branco d i caama è guidato da u n vecchio 
maschio i l quale n o n to l le ra assolutamente nessun r i va l e ne l comando della schiera 
af f idata a l la sua d i rez ione . Ciò si osserva del resto i n m o l t e a l t re a n t i l o p i a f f i n i a questa. 
Malgrado i l suo aspetto sgarbato e la b r u t t a testa d i cu i è f o r n i t o , i l caama fa pur 
sempre u n effetto maestoso all 'osservatore, specialmente quando galoppa nelle soli
t u d i n i del la steppa. Mentre corre da p r i n c i p i o pare che zopp ich i colle gambe poste
r i o r i , m a appena riesce a prendere la sua andatura o r d i n a r i a , questa impressione 
scompare in t i e r amen te . A poco a poco la corsa si t r a s fo rma i n u n rap ido t r o t t o : 
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l ' an imale p o r t a la testa a l ta come i l des t r ie ro p i ù nob i l e , alza i p i ed i come u n caval lo 
d i razza, sferza i l suo b ianco specchio co l la nera e luc ida coda e corre veloce come 
una f recc ia . A g i l e e vivace come le a l t r e a n t i l o p i , i l caama si compiace nel lo spiccare 
salti po r t en tos i , ne l f a r capr io le d 'ogn i sorta e ne l t r a s t u l l a r s i i n m o d o a l t u t t o p a r t i 
colare. « Duran te una del le nostre escurs ioni », dice lo S c h w e i n f u r t h , « ci f e r m a m m o 
a lungo ne l l a steppa per osservare u n branco d i caama che si t r a s tu l l avano a l l eg ra 
mente f r a l o r o , a l la dis tanza d i c i rca 5 0 0 passi da l la s t rada. Pareva che si trovassero 
in un maneggio e fossero gu ida t i da cava l i e r i i n v i s i b i l i . E tu t to c iò accadeva i n vis ta 
di una carovana, ad una mezz 'ora d i c a m m i n o dal la s t rada p r inc ipa l e ! Gi ravano i n t o r n o 
ad u n boschetto a due a due, co r r endo i n c i rco lo come avrebbero fa t to i n un 'a rena , 
mentre a l t r i b r a n c h i d i 3 o 4 i n d i v i d u i assistevano i n s i lenzio a l lo spettacolo e p i ù 
tardi sos t i tu ivano i c o m p a g n i , o r m a i s tanchi d i cor re re . La cosa c o n t i n u ò i n t a l m o d o 
per qualche t e m p o , f i n c h é i m i e i can i , p rec ip i t andos i sui caama, l i misero i n fuga . Le 
an t i lop i spaventate si sparsero nel la steppa, i n tu t te le d i r e z i o n i . Ciò accadde precisa
mente come cercai d i desc r ive r lo . Credo che que i caama si t rovassero ne l per iodo degli 
amor i e p e r c i ò n o n dessero a lcuna i m p o r t a n z a al per ico lo ». L ' i po t e s i dello Schwe in 
f u r t h è ver i s s ima , p o i c h é i n f a t t i quest i g iuoch i che avvengono tanto sovente f r a i 
caama e le specie a f f i n i s i t r a s f o r m a n o spesso i n fieri d u e l l i appena la schiera annovera 
due maschi d i ugua l f o r za . Come g i à r i f e r i v a n o g l i an t i ch i pa r l ando del l o r o Bubalus, 
i due l o t t a t o r i si p r ec ip i t ano fu r io samen te al suolo, piegano la testa f r a le gambe an te 
r i o r i , s i a v v i c i n a n o per m o d o da toccarsi a v icenda la f r o n t e e d à n n o d i cozzo colle 
corna p roducendo u n r u m o r e che s ' intende da l on t ano . Non d i rado si d iba t tono e si 
s tr ingono a v icenda come i ce rv i i n lo t ta per cu i spesso si separano con u n corno d i 
meno. Le f e r i t e p rodo t t e da queste zuffe sono p ro fonde e pericolose. Pare che i caama 
si d i fendano ne l lo stesso m o d o dal le aggressioni de i l o r o n e m i c i . 

F i n o r a n o n a b b i a m o nessun ragguagl io esatto i n t o r n o al la dura ta della gravidanza . 
Nel l 'Af r ica m e r i d i o n a l e , dice H a r r i s , i p a r t i si compiono i n apr i le e i n set tembre, c iò 
che d imos t r e rebbe che questa an t i lope si accoppia due vo l te a l l ' anno . L a f e m m i n a 
partorisce u n solo nato per vo l t a . G l i i n d i v i d u i t enu t i i n s c h i a v i t ù nei G i a r d i n i Zoo lo 
gici del la G e r m a n i a si r ip rodussero parecchie vo l te dando al la luce d ivers i na t i che 
vennero a l l eva t i senza grande d i f f i co l t à . U n p icc ino nato ne l G ia rd ino Zoologico d i 
Francofor te da u n alcelafo del le steppe era p i ù grosso d i u n cerbia t to e rassomigl iava 
piuttosto ad u n v i t e l l i n o domest ico , aveva gambe a l t i ss ime, testa p iu t tos to lunga , f r on t e 
mol to convessa e pe lame gia l lo- ross icc io come que l lo dei g e n i t o r i . Appena nato i n c o 
m i n c i ò a co r re re co l l a m a d r e ne l la sua p r ig ione , sebbene i suoi m o v i m e n t i fossero 
ancora pesant i e r icordasse a lquanto la g i r a f f a ne l m o d o d i galoppare . Dalle osserva
zioni fa t te i n p ropos i to r i su l t a che le corna spuntano ne l terzo mese, m a debbono 
passare parecch i a n n i p r i m a che abbiano acquistato t u t t a la l o r o c u r v a t u r a ; p e r c i ò 
durante i l p e r i o d o de l la cresciuta sono sempre m o l t o diverse da quel le degli i n d i v i d u i 
adul t i e m u t a n o con t inuamen te d i aspetto e d i cu rva finché non abbiano ragg iun to i l 

loro comple to s v i l u p p o . 
Gl i a lcelaf i presi g i o v a n i d iven tano domes t i c i i n s o m m o grado, seguono i l l o r o 

guardiano passo a passo, p r endono i l pane e g l i a l t r i c i b i dal le m a n i dei l o r o c o n o 
scenti e man i fes tano a l l ' u o m o i l l o r o af fe t to i n m o d i assai d ive r s i . Ma disgrazia tamente 
questi b u o n i r a p p o r t i n o n du rano a lungo ; appena l ' an t i lope acquista la coscienza 
della p r o p r i a fo rza , i n c o m i n c i a a mani fes ta re l ' i ndo le a rd i t a e ba t tagl ie ra del la sua 
schiatta e a l l o r a m a l t r a t t a le stesse persone a cu i p r i m a era tanto affezionata. Ciò s i 
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osserva i n modo par t ico la re nei maschi . Non conviene fidarsi t r oppo degli i n d i v i d u i 
adu l t i , come del resto d i nessuna an t i lope maggiore , p o i c h é essi sono sempre lunatici 
e i r r i t a b i l i ; n o n content i d i salvare i l o ro g ius t i d i r i t t i con una difesa oppor tuna , aggre
discono d i m o t o p r o p r i o le persone che si recano a v i s i t a r l i senza fa r lo ro alcun male. 

Gl i alcelafi debbono temere le ins id ie dei f e l i n i p i ù grossi f r a cui pr imeggiano i 
leoni e i l eopardi e sono gravemente t o r m e n t a t i da numeros i parassi t i . Una specie 
d i estride depone le uova sotto la l o r o pelle e un ' a l t r a nel la mucosa nasale; da queste 
uova si svi luppano delle la rve che presto vengono e l imina te i n gran copia quando 
l ' an imale sternutisce o sbuffa, m a lo t o rmen tano miseramente . 

Gl i alcelafi sono oggetto d i una caccia m o l t o a t t iva i n tu t ta la lo ro patr ia e ven
gono perseguitat i con grande accanimento tanto dag l i i nd igen i quanto dagli Europei. 
Quando sono insegui t i hanno l ' ab i tud ine d i tener sempre i l cacciatore ad una distanza 
fissa, appunto come se volessero canzonar lo , p e r c h è per c o l p i r l i si r ichiedono i fuc i l i 
a lunga por ta ta ed è pure necessario che i l colpo sia ben d i r e t t o . La carne degli alcelafi 
è mo l to pregiata dapper tu t to essendo assai p i ù sapor i ta d i quel la d i tut te le altre ant i 
l op i . Nel Paese del Capo g l i ind igen i la tagl iano a striscie, la fanno disseccare all 'aria 
aperta onde servirsene p i ù t a r d i per condire le mines t re . Colla pelle si fanno tappeti 
d i var ia sorta ; facendola conciare se ne r icava u n cuoio largamente adoperato nella 
fabbricazione delle correggi e e dei f o r n i m e n t i da c a v a l l i ; le corna duriss ime e lucide 
vengono uti l izzate come utens i l i e oggett i d 'o rnamento . 

* 
* * 

Il gruppo delle ANTILOPI ADENOTE (ADENOTA) è poco conosciuto : questi animali 
abitano p r inc ipa lmente l ' A f r i c a occidentale e centrale, si d i s t inguono per l'aspetto 
leggiadro, s imi le a quel lo delle gazzelle, per le corna abbastanza robuste, quasi ver
t ica l i al la base, r i vo l t e i n f u o r i e al lo ind ie t ro verso i l mezzo, leggiermente al lo innanzi 
alla punta , compresse i n f e r i o rmen te , s tr iate nel la parte mediana , liscie alla punta e 
fo rn i t e d i grossi semi-cerchi a pa r t i r e dal la base, per g l i orecchi g r a n d i , per la coda 
breve e per le gambe d i altezza mediocre . Esistono i l a c r i m a t o i ; certe specie presen
tano anche una sporgenza ghiandolare . Le f e m m i n e sono p r i v e d i corna . 

Heuglin descrisse con molta efficacia un'altra antilope (ADENOTA MEGACEROS, Anti
lope e Redunca megaceros) che i Negr i ch iamano A B O C , la quale abita la val le superiore 
del Ni lo Bianco. Questa ant i lope ha press'a poco la mole d i un da ino robusto , arti. 
a lquanto tozzi , col lo coperto d i pe l i fitti, coda abbastanza lunga, f o r n i t a d i u n fiocco 
t e rmina le , gobba adiposa sul garrese e corna lunghe 60 c m . , fo r temente incurvate 
a l l ' i nd ie t ro e a l l ' i n f u o r i verso i l mezzo. I l pelo lungo ed ispido è d i color bruno-scuro, 
la regione degl i occhi e la regione tempora le b ianco-g ia l lognole come g l i orecchi, la 
punta del naso, una macchia che si osserva sul la nuca e la gobba adiposa ; le part i 
i n f e r i o r i del corpo hanno una bel la t i n t a b runo-g ia l logno la . 

« L 'Aboc », dice Heug l in , « n o n abi ta sempre le r i v e de l I 'Ab iad o F i u m e Bianco, 
le steppe v ic ine e le sponde de l Sobat, af f luente d e l I ' A b i a d ; duran te la stagione delle 
pioggie s ' ino l t ra a lquanto ne l l ' i n te rno del paese. Ne l l ' i nve rno e nel la p r i m a v e r a passa 
la g iornata nella steppa nuda ; verso sera si reca a l l ' abbevera to io i n schiere numero
sissime che paiono succedersi a l l ' i n f i n i t o e sollevano a l l o ro passaggio e n o r m i nuvole 

di polvere . G l i aboc si t rovano ne l l o ro elemento anche i n mezzo alle paludi o 
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nel l ' acqua; si agg i rano con s o m m a fac i l i t à ne l la m e l m a p r o f o n d a e nuotano v o l o n t i e r i 
nelle l i m p i d e acque dei f i u m i . N o n sono t i m i d i n è pauros i e vengono uccisi f ac i lmente 
dai caccia tor i che sparano l o r o addosso dal le barche, m e n t r e a t t raversano a nuoto i 
f i u m i p i ù l a r g h i ». 

Le ANTILOPI DEI CARICI (REDUNCA) rassomigliano anch'esse alle gazzelle propria
mente dette. Le specie che appar tengono a questo g r u p p o sono grosse o d i med ia 
grandezza, hanno corpo ta rch ia to e coda p iu t tos to lunga. Le corna adornano sol tanto 
la testa del masch io : sono inser i te presso i l m a r g i n e de l l 'occhio , tondeggian t i , cer
chiate alla base e i n c u r v a t e col la pun ta a l lo i n n a n z i . La f e m m i n a ha qua t t ro capezzoli . 
I l a c r ima to i sono i n c o m p l e t i . 

A questo genere appartengono parecchie antilopi fra cui la più conosciuta è I'ELEO-

T R A G O ( R E D U N C A E L E O T R A G U S , Antilope eleotragus e arundinaceus). Questo leggiadro 
animale misu ra col la coda la lunghezza d i m . 4 , 4 - 4 , 5 ; l 'altezza mi su ra t a dal garrese 
è d i circa 95 c m . , m i su ra t a dal la regione sacrale giunge appena a 80 c m . I n complesso 
l'eleotrago rassomig l ia a l nos t ro capr io lo , sebbene sia assai p i ù sot t i le e slanciato. I l 
corpo è leggiermente a l lunga to , u n po ' p i ù grosso nel la par te pos te r io re che non nella 
parte anter iore , i l col lo è lungo e sot t i le , compresso ai l a t i e r i c u r v o come quel lo del 
cervo; la testa r e l a t i vamen te grossa si r i s t r i nge nel la par te an te r iore , ha f r o n t e larga, 
dorso nasale d i r i t t o e muso t e r m i n a n t e i n una pun ta ottusa ; g l i orecchi coper t i d ' ambo 
le par t i d i pe l i f i t t i s s i m i sono g r a n d i , l u n g h i , s t r e t t i e aguzzi , g l i occhi g r and i e v i v a c i , 
gl i zoccoli d i grandezza m e d i a e leggiermente a r m a t i , le unghie pos te r io r i app ia t t i t e e 
collocate t rasversa lmente . L a coda d i lunghezza mediocre è r i cch iss ima d i pe l i . I l pelame 
piuttosto cor to e f i t t o non è cos ì l i sc io come que l lo delle a l t re a n t i l o p i , si a l lunga 
alquanto ne l la pa r t e i n f e r i o r e de l corpo , sulle p a r t i pos te r io r i degli o m e r i e nel la par te 
anteriore del co l lo fino al pe t to ; su l mezzo del dorso, a l l ' e s t r e m i t à i n f e r i o r e del la parte 
anteriore del co l lo e sul c ran io f o r m a v a r i c i u f f i d i pe l i d ispost i a spire. Sotto l 'orecchio , 
nella regione t empora l e , si t r o v a una piccola macchia ro tonda e nuda. L a par te supe
riore ed esterna de l col lo è genera lmente d i co lor b runo-gr ig io - ross i cc io , la parte 
inferiore e i n t e r n a del le gambe a n t e r i o r i è bianca. Sulla par te esterna delle gambe i l 
mantello tende p iu t tos to al g i a l logno lo , è f u l v o sul la testa, sul collo e nella par te 
esterna degl i o recch i . G l i occhi sono c i r conda t i da u n cerchio b ianchicc io . Le gambe 
posteriori hanno una t i n t a g r ig io - ross icc ia u n i f o r m e . Sulla par te an ter iore dei p ied i 
scorre una s t r isc ia b runo - scu ra poco accennata. L a coda è b r u n o - f u l v a super iormente 
e bianca i n f e r i o r m e n t e . G l i zoccol i e le unghie pos t e r io r i sono n e r i . Anche qu i si 
osservano parecchie m o d i f i c a z i o n i ne l colore del man t e l l o , p o i c h é o ra i l pelo tende al 
gr ig io-g ia l lognolo ed ora al rossiccio. L a f e m m i n a si d is t ingue dal maschio per la 
mancanza del le corna e per la mo le m e n o considerevole . Le corna semplicemente 
incurvate a l lo i n n a n z i sono a lquan to d i v a r i c a t e ; presentano fin presso la pun ta una 
serie d i ane l l i n o n t r o p p o sporgen t i , acquistano quasi sempre la lunghezza d i 3 0 c m . , 

ma qualche ra ra v o l t a mi su rano pe r f ino 4 0 c m . 
L 'e leot rago abi ta l ' A f r i c a m e r i d i o n a l e e le r eg ion i o r i en ta l i d e l l ' A f r i c a centrale, 

dove, secondo le osservazioni de l lo S c h w e i n f u r t h , s ' incontrerebbe sol tanto al d i là 
delle g rand i pa lud i sparse nel t e r r i t o r i o super iore del N i l o ; v ive i n coppie nelle boscaglie 

collocate i n v ic inanza dei fiumi e delle pa lud i e si t ra t t i ene v o l o n t i e r i ne i cannet i , 
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nelle giuncaie e in mezzo alle altissime erbe che costeggiano i fiumi. Sebbene sia assai 
comune è d i f f i c i l e vederlo p e r c h è mena v i t a m o l t o r i t i r a t a . 

I l Drayson r i fer isce quanto segue i n t o r n o al suo m o d o d i v ivere ne l l 'A f r i ca mer i 
dionale : « I n generale l 'eleotrago r i m a n e nascosto nei car ic i e permet te al cacciatore 
d i avv ic ina rg l i s i : spaventato, fugge per qualche m i n u t o , po i s i f e rma per guardare i 
suoi persecutori . I n questi casi fa intendere una specie d i n i t r i t o che rassomiglia ad 
uno s ternuto ed è nel lo stesso tempo u n g r ido d ' a l l a rme . Ma i l r u m o r e ch'esso pro
duce fuggendo g l i è spesso fatale p o i c h é r i c h i a m a l 'a t tenzione del cacciatore che non 
lo aveva ancora veduto. L'eleotrago ha una grande predi lezione pei c ampi col t ivat i a 
cereali ed è p e r c i ò cordia lmente odiato dai Caf r i , i qua l i si affat icano a cacciarlo dai 
seminat i e considerano l 'uccisione d i u n eleotrago come la caccia p i ù for tunata che 
possano fare , p o i c h é i l lo ro s o m m o desiderio consiste ne l lo s t e rminare i devastatori 
delle l o ro p ian tag ion i . Mi accadde sovente d i acquistare l ' amic iz ia d i u n in t i e ro villaggio 
uccidendo a lcuni I M S I G I che avevano to rmen ta to per var ie set t imane d i seguito i suoi 
ab i t an t i . Questa ant i lope ha una v i ta s t raord inar iamente tenace. I n f a t t i ; nella maggior 
parte dei casi cont inua a correre a l legramente come se n u l l a fosse anche quando ha 
i l corpo t r a f i t t o da una pal la e ad ogn i modo fugge e va a m o r i r e lon tano per cui è 
perduta pel cacciatore ». Secondo i l Selous l 'e leotrago sarebbe tu t t o r a comune nella 
par te centrale d e l l ' A f r i c a mer id iona le dove abbondano le bassure erbose o le paludi 
circondate da cannet i . I n generale v ive i n coppie o i n p icco l i b r anch i d i 3 o A i n d i 
v i d u i d i cu i a lmeno 2 sono semnre g io v an i . Sebbene si t ra t tengano i n vicinanza 
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dell 'acqua, ques t i a n i m a l i p re fe r i scono i l suolo asciut to , i n caso d i pe r ico lo n o n si 
r icoverano nelle pa lud i o ne i p a n t a n i e p rocurano d i n o n essere cos t re t t i ad a t t r a v e r 

sare a n u o t o le acque s tagnant i o c o r r e n t i . Quando sono i n q u i e t i o spaventa t i f anno 
intendere u n fischio acuto s i m i l e a que l lo dei camosci . 

F i n o r a n o n a b b i a m o a lcun ragguagl io i n t o r n o al la r i p r o d u z i o n e del l 'e leotrago e 
alla sua v i t a i n s c h i a v i t ù , p o i c h é , sebbene la specie sia no ta da circa o t t a n t ' a n n i e la sua 
pelle sia stata por t a t a spesso i n Europa , nessun i n d i v i d u o v i v o pervenne fino ad 
oggi f r a n o i . 

* * 

1 COBI (KOBUS) sono strettamente affini alle antilopi dei carici : hanno mole con
siderevole, pelo p iu t tos to l ungo che spesso si a l lunga per m o d o da f o r m a r e vere c r i 
niere, f o r m e p r o p o r z i o n a t e e r ego la r i , corna aguzze e cerchiate, le q u a l i , i ncu rvandos i 
dappr ima a l lo i n d i e t r o e a l lo i n n a n z i descr ivono u n arco poco p ronunz i a to , q u i n d i si 
volgono i n a l to e i n basso, m a o rnano sol tanto la testa del maschio , muso med ioc re 
mente sv i luppa to , gh iando le u n g u l a r i e coda f o r n i t a d i un lungo fiocco t e rmina le . 
Mancano invece le fosse e le gh iandole l a c r i m a l i . 

Il COBO (KOBUS ELLIPSIPRYMNUS, Antilope ellipsiprgmna, Aegoceros ellipsi-
prymnus) è u n be l l i s s imo an ima le , quasi grosso come u n cervo ; la sua lunghezza 
complessiva è d i c i rca 2 m e t r i d i cu i 5 0 c m . spettano alla coda; l 'altezza misura ta 
dalla groppa è d i m e t r i 1,3. I l m a n t e l l o è fitto, s ingolarmente untuoso e grossolano, 
breve e f o l t o su l l ' occ ip i t e , sulle l abbra , sul la faccia esterna degli orecchi e delle gambe, 
lungo e velloso ne l le a l t re p a r t i del c o r p o ; ha una t i n t a p r edominan t e g r ig i a p o i c h é 
soltanto le pun te dei pe l i sono b r u n e . 11 rosso-gia l lo o i l b runo- rosso p r e d o m i n a n o 
sulla testa, sul t r onco , sulla coda e sul le coscie ; le sopracigl ia , una striscia sot t i le che 
si estende sot to le palpebre , i l l abb ro super iore , i l muso , i l a t i del col lo ed una stret ta 
fascia che adorna la gola sono b i a n c h i . U n ' a l t r a str iscia bianca scorre sulla par te 
posteriore delle coscie ; pa r tendo dal la g roppa volge a l lo i n n a n z i e a l l ' i n g i ù i n c u r v a n 
dosi per m o d o da acquistare la f o r m a d i un'el l isse. La f e m m i n a è d i colore p i ù sb ia 
dito e d i f o r m e p i ù es i l i . Le corna che adornano sol tanto la testa del maschio sono 
robuste, a l la base piegano leggiermente a l l ' i n d i e t r o , p o i si vo lgono al lo innanz i e al lo 
in fuor i con una c u r v a t u r a p i ù o meno pronunzia ta , m a t o rnano a r i a v v i c i n a r s i colle 
punte. Misurate sul la c u r v a t u r a hanno press'a poco la lunghezza d i 80 c m . ; presen
tano dal la base a l la pun ta una serie d i ane l l i quasi sempre m o l t o sporgent i ed a 

spigoli acu t i . 
A. S m i t h t r o v ò i l cobo a n o r d del Cur r i chano n e l l ' A f r i c a mer id iona le , i n p iccol i 

branchi d i 8 -10 i n d i v i d u i che si t ra t tenevano sulle sponde dei fiumi. Heug l in e p i ù 
tardi S c h w e i n f u r t h l 'osservarono p i ù vo l t e nel le r eg ion i s e t t en t r iona l i -o r i en t a l i d e l 
l 'Af r ica centra le ; i l Pechuel-Loesche lo v i d e spesso nel la par te occidentale del Congo, 
qualche vo l t a anche i n a l t r i t e r r i t o r i del la Guinea I n f e r i o r e e nel la G u i n é a Super iore , 
sulle r i v e del fiume Vo l t a . È p robab i le che ab i t i t u t t a l ' A f r i c a or ienta le dove coabita 
con u n a l t r o cobo s t re t tamente a f f ine (Kobus singsing). Ogni branco contiene 2 o 3 
maschi d i cu i uno solo per fe t tamente adu l to i l quale scaccia i r i v a l i d i ugual fo rza . 
Malgrado i l suo aspetto quasi tozzo i l cobo fa una buona impressione sul l 'osservatore. 
Gli occhi sono v ivac i ed espressivi , l ' i ndo le ind ipendente , anzi quasi feroce, i m o v i 

menti abbastanza e legant i . Men t re pascola pare a lquanto impaccia to , m a appena s i 
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muove acquista grazia e m a e s t à , specialmente quando alza la testa p e r c h è allora i l 
suo aspetto d iventa in te l l igente e vivace. Heug l in accerta che esso n o n è per nul la un 
animale palustre ne l vero senso della parola , m a preferisce t ra t teners i f r a i giunchi 
a l t i come u n u o m o d i media statura. Come le an t i l op i equine ha l ' ab i tudine d i salire 
sulle cos t ruz ioni delle t e r m i t i d 'onde osserva con f ie ro aspetto i l suo regno sottostante. 
P e r c i ò lo si vede fac i lmente , m a n o n sfugge neppure a l l 'occhio dei cacciatori quando 
si aggira f r a i g iunch i , p e r c h è le striscie bianche del suo specchio spiccano i n mezzo 
alla t i n t a scura del fog l i ame . I l cobo n o n è m o l t o pauroso e si lascia avvic inare abba
stanza fac i lmente dai cacciator i . Quando i l capo della schiera avver te l ' imminenza di 
u n per ico lo , fugge al galoppo ed è seguito a l l ' i s tante da i compagni : nel la fuga tu t t i si 
d i r igono verso l 'acqua dove tu t ta la schiera si p rec ip i ta al p i ù presto. 

Anche i cobi d e l l ' A f r i c a mer id iona le , dice i l Selous, cercano d i met ters i i n salvo 
tu f fandos i nel l 'acqua. Invece n e l l ' A f r i c a occidentale si compor t ano assai diversamente. 
I n quel le remote contrade, scrive i l Pechuel-Loesche, i cob i s tabi l iscono la l o ro dimora 
l u n g i dalle acque, ne i luogh i asciut t i e roccios i , sui dec l i v i scoscesi delle col l ine dove 
salgono e scendono colla mass ima fac i l i t à . G l i i n d i v i d u i f e r i t i da i cacciatori fuggono 

b e n s ì a p rec ip iz io , m a invece d i tu f fa r s i nel l 'acqua p i ù v i c i n a , si d isperdono nelle 
distese erbose poco discoste, nelle infossature del suolo coperte d i cespugli o nelle 

gole nascoste f r a i c o l l i . I l o r o b r anch i annoverano generalmente 3-8 i n d i v i d u i ; qualche 



Antilopi equine 

volta ne con iano 15 o 2 0 e t a lo ra pe r f i no 30 . Le schiere non sono m a i guidate da i 
maschi , m a dal le f e m m i n e p i ù vecchie: ne i b r a n c h i p i ù n u m e r o s i i l n u m e r o delle f e m 
mine supera sempre d i m o l t o que l lo dei maschi ; ogn i maschio robus to è accompa
gnato da 2 o 3 masch i p i ù debo l i . Del resto anche i l colore del m a n t e l l o va soggetto 
a mol te v a r i a z i o n i ; i n f a t t i va r i a f r a i l ro s so -b runo e i l r o s so - fu lvo , i l g r ig io - scu ro e 
i l g r ig io-a rgen teo . Cer t i masch i vecchiss imi che menano v i t a isolata sono quasi af fa t to 
ner i . Per uccidere i l cobo si r i ch iede una f u c i l a t a ben d i r e t t a ; se l ' an ima le n o n cade 
all ' istante i n seguito al colpo r i cevu to , è quasi sempre perdu to pel cacciatore p e r c h è 
fugge a p rec ip iz io e riesce m o l l o d i f f i c i l e insegui r lo f r a le macchie erbose, f r a i cespugli , 
in mezzo a i cannet i , nel le pa lud i e ne l l ' acqua. La carne del cobo è a d d i r i t t u r a i m m a n 
giabile, è d u r a , filamentosa ed ha u n odore cos ì fo r te che r i pugna per f ino al povero 
ed af famato Cafro. H a r r i s accerta d i essere stato assolutamente respin to da que l l 'odore 
e non g l i f u m a i possibi le d i scort icare la preda uccisa ; invece S c h w e i n f u r t h osserva 
che la carne degl i i n d i v i d u i g i o v a n i è tenera e gustosa, sebbene u n po ' t roppo magra . 
Secondo i l Selous, i l quale considera la carne de l cobo come assolutamente ca t t iva , 
anche i l grasso degl i i n d i v i d u i p i n g u i avrebbe la p r o p r i e t à sgradevole d i appiccicarsi 
dappertut to i n bocca e su l palato appena si r a f f r edda u n poco. 

* 
* * 

Le ANTILOPI EQUINE (HIPPOTRAGUS), così denominate a cagione della criniera che 
ne adorna la nuca e i l co l lo , comprendono le f o r m e p i ù g r a n d i e maestose d i tu t ta 
la f amig l i a . Le corna cost i tuiscono u n o rnamen to comune ai due sessi; spuntano sulla 
protuberanza f r o n t a l e , s ' i n c u r v a n o a l l ' i n d i e t r o i n u n arco semplice, m a p ronunz i a to 
e sono f o r n i t e fin presso la pun ta l iscia d i anel l i m o l t o sporgent i . La testa r i c o r d a 
quella del nos t ro camoscio tanto ne l la f o r m a quanto nell 'aspetto, ma g l i orecchi , come 
osserva con ragione H a r r i s , r assomig l iano m o l t o a q u e l l i de l l ' a s ino ; i l col lo è cor to 
e grosso, i l corpo sostenuto da gambe re la t ivamente so t t i l i è grosso, p i ù al to nel la 
parte an te r iore che non nel la poster iore , la coda lunghiss ima e f o r n i t a d i un r icco 
fiocco; i l a c r i m a t o i mancano m a sono sos t i tu i t i i n certo m o d o da u n c iuffe t to d i p e l i ; 
mancano i n p a r i m o d o le ghiandole u n g u l a r i . La f e m m i n a ha due capezzoli . 

Gli antichi esploratori dell'Africa meridionale descrivono spesso nelle relazioni dei 
loro v iaggi una an t i lope par t i co la re che i co lon i del Paese del Capo ch iamavano 
A N T I L O P E A Z Z U R R A , m a che p e r ò al p r i n c i p i o del corrente secolo era g ià in t i e ramente 
scomparsa dal t e r r i t o r i o delle colonie. È probabi le che questa ant i lope azzurra n o n 
fosse a l t ro che un maschio vivacemente co lo r i to dell 'ANTiLOPE F U L V A O del cos ì det to 
CAMOSCIO B A S T A R D O dei co lon i ( H I P P O T R A G U S L E U C O P I I A E U S , Antilope leucophaea, 
equina, glauca, Aegocerus leucopiiaeus, equinus, Ozanna leucophaea), splendido 
animale lungo m . 2,2 e f o r n i t o d i una coda lunga 75 c m . ; la sua altezza misura ta 
dalla spalla è d i m . 1,6; la t i n t a generale del mante l lo va r ia f r a i l b ianco- Ia t l eo-
giallognolo e i l rosso-ruggine . Gl i orecchi l u n g h i 35 c m . sono mol to aguzzi, r i c u r v i 
a l l ' ind ie t ro e i n basso alla p u n t a ; la coda è r ives t i ta d i peli co r t i verso la punta orna ta 
di un fiocco t e rmina le abbastanza r icco ; la c r in ie ra della nuca è cost i tui ta d i pe l i 
d i r i t t i e r i g i d i , per cu i , a n z i c h é quel la del cavallo r icorda piut tos to quel la del l 'as ino 
o megl io ancora del la zebra ; i pe l i che r i cop rono la parte anter iore del col lo si a l l u n 

gano anch'essi no tevo lmen te , m a senza p e r ò f o r m a r e una c r in i e ra . La par te an ter iore 
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della testa è d i colore ner icc io ; d inanz i e d ie t ro l 'occhio scorre una striscia bianca 
ed è pure bianca una macchia che si t rova f r a le c o r n a ; i l r imanen te del corpo è 
rossiccio, i pe l i che costi tuiscono la c r in ie ra sono b r u n i alla pun ta e invece è nero-
gr ig ia una macchia che adorna i l petto ; sulle gambe si osserva la t i n t a b r u n a caratte
r is t ica del capr io lo . Certi i n d i v i d u i i so la t i , r i fe r i scono H a r t m a n n e Selous, s o n o - d i 
color gia l lo- isabel la con r if lessi rossicci o f u l v o - g r i g i a s t r i , i n a l t r i invece i l mantello 
rassomigl ia mo l t i s s imo a quel lo del l 'as ino. La f e m m i n a è assai p i ù piccola de l maschio, 
m a non ne differ isce per nul la nel colore del pelame. I l maschio è f o r n i t o d i corna 
abbastanza robuste, le qua l i , misura te sulla curva tura , sono lunghe 75 c m . Queste 
corna s ' i ncu rvano semplicemente a l l ' i n d i e t r o , sono d ivar ica te nel la par te superiore, 
cerchiate fin presso la p u n t a ; nei p r i m i t re q u a r t i della l o ro lunghezza hanno una 
sezione trasversale e l l i t t i ca . La cu rva tu ra e la posizione rec iproca delle corna variano 
no tevo lmente . Le corna della f e m m i n a sono p i ù s o t t i l i d i quelle del maschio ; ncn 
superano m a i la lunghezza d i 65 c m . ed hanno una curva tu ra meno pronunz ia ta . 



Antilope cavallina 

L ' A N T I L O P E N E R A ( H I P P O T R A G U S N I G E R , Antilope e Osanna nìgra) è un ' a l t r a 

specie che appar t iene a l medes imo genere e venne scoperta da H a r r i s . R igua rdo a l la 

mole è poco i n f e r i o r e al la specie a f f ine precedente, p o i c h é la sua lunghezza complessiva 
giunge a 3 m . e l 'al tezza mi su ra t a da l la spalla a m . 4 ,5 ; t u t t a v i a le corna sono assai 
più piccole e p i ù s o t t i l i e g iungono appena al la lunghezza d i 25 c m . ; g l i o recchi sono 
aguzzi, la nuca e i l dorso a d o r n i d i una c r i n i e r a d i pe l i increspa t i , anche i l col lo è 
ornato d i una c r i n i e r a , la testa è lunga ed acumina ta , la coda f o r n i t a d i u n r icco fiocco. 
La t in ta p r e d o m i n a n t e de l man te l l o è u n be l ne ro - luc ido sparso d i r i f less i b r u n o - s c u r i ; 
sugli occhi i n c o m i n c i a una la rga s t r isc ia b ianca che scorre a i l a t i del muso p r o l u n 
gandosi verso la bocca; sono pure b i a n c h i : i l pet to, la par te an te r io re e i n f e r i o r e 
del muso, i l ven t re , la m e t à super iore del la faccia i n t e r n a delle coscie, degl i a r t i 
posteriori e finalmente la par te i n t e r n a deg l i o r e c c h i ; si osserva invece una t i n t a 
bruno-nocciuola p iu t tos to ch iara a l la base degl i o recch i , i n una macchia collocata 
sull 'occipite e ne l la par te esterna e i n t e r n a delle gambe. L a f e m m i n a è assai p i ù 
piccola del maschio ed ha u n bel colore b runo-nocc iuo la - scu ro , con r i f less i n e r o g n o l i . 
Ambedue i sessi sono f o r n i t i d i corna s i m i l i a quel le de l l ' an t i l ope f u l v a , ma assai p i ù 
robuste e i n generale anche m o l t o p i ù arcuate. Quelle de l maschio acquistano spesso la 
lunghezza d i 110 c m . , quel le de l la f e m m i n a g iungono appena al la lunghezza d i 85 c m . 

Una terza specie appartenente a questo gruppo, e molto affine alle precedenti è 
1 ' A N T I L O P E C A V A L L I N A P R O P R I A M E N T E D E T T A ( H I P P O T R A G U S B A K E R I ) , d i cu i l 'area 
di d i f fus ione pare l i m i t a t a al le r e g i o n i o r i e n t a l i e s e t t en t r iona l i -o r i en t a l i d e l l ' A f r i c a 
centrale. 

Anticamente si credeva che le due specie di antilopi equine che abbiamo descritte 
più sopra fossero p r o p r i e d e l l ' A f r i c a m e r i d i o n a l e ; invece ora sappiamo che esse abi tano 
pure i l centro del la par te o r ien ta le d e l l ' A f r i c a e verso n o r d g iungono fino al la val le 
del Ni lo . Pare invece che m a n c h i n o al t u t t o nelle p a r t i cen t ra l i d e l l ' A f r i c a occidentale. 
Secondo le osservazioni del Pechuel-Loesche l ' an t i lope f u l v a abi terebbe la Guinea 
Inferiore, r i sa lendo dal sud fin verso Kinsembo . Ambedue le specie v i v o n o i n d i f f e r e n 
temente tan to nel le p i a n u r e scoperte quanto nel le r eg ion i montuose , sparse d i roccie 
e di rad i cespug l i ; i n generale v i v o n o i n p i cco l i b r anch i compos t i d i 6-12 i n d i v i d u i ; 
tuttavia nel le r e g i o n i p i ù m e r i d i o n a l i i l Selous i n c o n t r ò var ie vo l te dei b r anch i d i 
anti lopi f u l v e che annoveravano a lmeno 2 0 i n d i v i d u i ; l ' an t i lope nera si raccoglie 
spesso i n schiere d i 5 0 e p i ù i n d i v i d u i . I l B ò h m la v ide sovente n e l l ' A f r i c a or ientale 
« tanto i n schiere numerose quan to i n p icco l i b r anch i ». I maschi p i ù grossi e p i ù 
vecchi menano v o l o n t i e r i v i t a isolata . Sono p i ù o meno paurosi secondo le ins idie 
sofferte, hanno m o v i m e n t i robus t i e decisi , m a non resistono a lungo al la corsa. Si 
r ivol tano con grande v io lenza con t ro i l nemico . « Quando è fe r i t a », scrive i l Selous, 
« l 'ant i lope nera è spesso m o l t o ca t t iva e p u ò resistere ad una m u t a d i cani come 
l 'antilope f u l v a e l ' an t i lope camoscio ; posso ci tarne una la quale uccise t re cani , uno 
dopo l ' a l t r o , a fo rza d i cornate ». Per c iò che r igua rda i l per iodo del la r i p r o d u z i o n e 
posso d i r e sol tanto che i l taccuino de l B ò h m conteneva la seguente osservazione 
intorno a l l ' an t i lope nera : ne l mese d i l ug l io egli uccise n e l l ' A f r i c a or ienta le una 
femmina che a l la t tava ancora u n p icc ino m en t r e era g i à d i nuovo pregna. 

Gordon C u m m i n g t ra t teggia brevemente con m o l t a efficacia l ' an t i lope n e r a : 

< Mentre ga loppavo nel la foresta v i d i a l l ' i m p r o v v i s o uno degl i a n i m a l i p iù b e l l i della 

26. — BREHM, Animali. Voi. I I I . 
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creazione, un vecchio maschio de l l ' an t i lope nera. È l ' an imale p i ù maestoso e più 
bello de l l 'A f r i ca . Era i l p r i m o che vedevo e non d i m e n t i c h e r ò d i certo l ' impressione 
che p rova i a quella vista, d inanz i ad una bestia così nobi le e bella, atta ad eccitare 
all ' is tante i l v i v o i s t in to del cacciatore. L ' an ima le era circondato da una schiera di 
Pala e at traversava appunto la nostra strada, m a disgraziatamente ci vide p r ima che 
ne avessimo avver t i to la presenza. Chiamai i m i e i cani e cercai d i spinger l i dietro 
l ' an t i lope , inseguendola ancor io col cavallo : p u r t roppo la g iornata era calda, sciroc
cale e snervante, i cani non avevano p iù forza n è coraggio. I l m i o cavallo già stanco 
non t a r d ò a r imanere ind ie t ro e l ' an t i lope scomparve i n qualche angolo remoto della 
foresta. Quella notte m i f u imposs ibi le d o r m i r e : avevo sempre dinanzi agli occhi 
l ' i m m a g i n e d i quel la splendida ant i lope nera. 

* * 

Gli ORICI (ORYX) sono antilopi già celebri e conosciute fin dai tempi più antichi; 
i n f a t t i una delle specie c o m u n i è r a f f igura ta sovente nei m o n u m e n t i del l 'ant ico Egitto 
e della Nubia . I n quelle figure l 'or ice compare neg l i a t teggiament i p i ù v a r i e spesso 
con un laccio al collo per d imos t ra re che venne inseguito e cat turato. Nelle camere 
della grande p i r a m i d e d i Cheope si vede lo stesso animale r a f f igura to ta lvol ta con un 
corno solo, c iò che indusse var i na tu ra l i s t i ad a f fe rmare che l 'or ice ha dato occasione 
alla leggenda de l l ' un icorno , ment re certamente i l solo r inoceronte p u ò essere r icono
sciuto nel « R e m » od « Unicorno » della B ibb ia . Gl i an t i ch i nar rano cose meravigliose 
in to rno a questo orice. Accertano che, come le capre, esso dist ingue benissimo la 
stella Si r io , aspetta che spunt i a l l 'o r izzonte , le si f e rma d inanz i e la prega d i i n to rb i 
dare l 'acqua ; p e r c i ò è odiato dai sacerdoti egiziani : ha i l potere d i cambiare a suo 
piacimento i l numero delle co rna ; i n f a t t i o ra ne ha qua t t ro , o ra due ed ora uno solo. 

Le antiche descr iz ioni del l 'or ice f u r o n o considerate come abbastanza sufficienti 
anche n e l l ' u l t i m o per iodo del Medio Evo o per megl io d i re fino a poco tempo fa. 
« Fra le capre selvatiche », dice i l vecchio Gesner, « si osserva pure una schiera di 
a l t r i a n i m a l i ch iamat i o r i c i , a l tu t to i gno t i nei n o s t r i paesi ; a lcuni d i essi hanno i peli 
r i v o l t i verso la testa ed a l t r i invece sono ado rn i d i c r in ie re sp ioven t i . Oppiano descrive 
l 'or ice nel modo seguente : L 'o r ice abita le foreste, è osti le a t u t t i g l i a l t r i animali 
selvat ici e in t ie ramente bianco f u o r c h é sulla bocca e sulle guancie, ha cervice robusta, 
adiposa e grossa, corna d i r i t t e , nere, aguzze e cos ì f o r t i da poter rompere perfino i 
sassi, i l f e r ro ed a l t r i m e t a l l i . È feroce e crudele per na tu ra , n o n ha paura d i nulla, 
i n f a t t i n o n teme i l l a t ra to dei cani , i l g rugni to del c inghiale , i l ruggi to del to ro e del 
leone n è i l lugubre g r ido della pantera . N o n si lascia neppure spaventare dal l 'uomo e 
spesso uccide i cacciatori p i ù a r d i t i i qua l i n o n hanno poco da fare per soggiogarlo. 
Si dice che g l i o r i c i sono f o r n i t i d i u n corno solo e che i n certe loca l i t à s ' incontrano 
pure mol te capre selvatiche provvedute anch'esse d i u n sol corno ». 

G l i an t i ch i , dice H a r t m a n n , r a f f igu rano m o l t o bene g l i o r i c i colle corna d i r i t t e o 
p i ù o meno incurva te . Nei t e m p i andat i questa specie venne spesso addomesticata 
e adoperata nei sacr i f ic i alle d i v i n i t à ; t u t t av ia nei m o n u m e n t i la t r o v i a m o sempre 
r a f f igu ra t a soltanto i n compagnia degli an t i ch i Eg iz i . Le i m m a g i n i degl i o r i c i non 
s ' i ncon t r ano m a i f r a quel le degli a n i m a l i po r t a t i i n t r i b u t o da i paesi del sud ; questo 
fa t to d imos t r a che la specie appartenente a questo g ruppo , p r o p r i a de l l 'Eg i t t o e della 
Nub ia era abbastanza numerosa nelle bassure e nel le piccole v a l l i che solcano i l 
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deserto de l Paese de i F a r a o n i , per cui n o n era pun to necessario andar la a cercare 
nelle r e g i o n i p i ù m e r i d i o n a l i . Pare che g i i I s r ae l i t i , i Pers iani ed a l t r i p o p o l i abbiano 
trasportato ed a l levato ne l l 'As ia le va r i e specie d i o r i c i . 

Gl i o r i c i si debbono annoverare f r a le an t i l op i p i ù grosse e p i ù pesan t i ; tu t t av ia , 
malgrado la l o r o s t r u t t u r a u n po ' tozza, hanno p u r sempre u n aspetto assai maestoso. 
La testa è a l lungata , m a non deforme , i l p r o f i l o quasi d i r i t t o o poco arcuato, i l collo d i 
media lunghezza ; i l corpo sostenuto da gambe robuste, d i altezza mediocre , è r o b u 
stissimo, la coda abbastanza lunga e orna ta d i u n r icco fiocco t e r m i n a l e ; g l i occhi 
sono g rand i e p i e n i d i espressione, g l i orecchi r e l a t ivamente c o r t i , l a rgh i e tondeggian t i , 
le corna c o m u n i ai due sessi sono lungh i s s ime e s o t t i l i , cerchiate fin dal la base, d i r i t t e 
o incurvate a l l ' i n d i e t r o i n u n arco poco p r o n u n z i a t o e leggiermente d ivar ica te . Mancano 
i l ac r ima to i . Tu t te le specie conosciute si rassomigl iano m o l t o e indussero i na tu ra l i s t i 
a considerarle come tante v a r i e t à d is t in te d i u n solo e medes imo an imale , ipotesi che 
però non regge quando si osservano le singole specie tu t te ins ieme, le une accanto 
alle a l t re . 

L'ORICE DEL CAPO O PASSAN, chiamato ANTILOPE CAMOSCIO dai coloni olandesi e 
K U K A M A da i Besciuana ( O R Y X C A P E N S I S , Antilope oryx e recticornis, Oryx gabella) 
è considerato genera lmente come la f o r m a t i p i c a d i questo genere. È lungo m . 2 ,4 , 
la coda giunge a l l a lunghezza d i 4 0 c m . e l 'al tezza misura ta dalla spalla è d i m . 1,2. 
Il mantel lo fìtto e l isc io si compone d i pe l i c o r t i e i sp id i d i lunghezza abbastanza 
uni forme, ad eccezione del la cresta d i pe l i d i r i t t i che s ' inna lza sulla par te super iore 
del collo e ne l la parte an te r io re del dorso e d i u n c iuf fo d i pe l i setolosi p i ù l ungh i che 
adorna la par te i n f e r i o r e de l co l lo . I l co l lo , la nuca, i l dorso e i fianchi sono d i color 
b ianco-gia l l icc io ; la testa, g l i o recchi , la par te super iore delle coscie, degl i a r t i poste
r io r i , i l pe t to , i l ven t re e le gambe da l g inocchio i n g iù hanno una t i n t a bianca, 
addir i t tura abbagl iante . Sulla f r o n t e si osserva una str iscia nera e sono pure nere : 
una larga macchia che adorna la par te an ter iore del naso, una fascia che par te dalle 
corna, e, passando i n mezzo agl i occhi , scorre verso la mascella i n f e r i o r e e un ' a l t r a 
striscia che fiancheggia la precedente; anche la fascia che d iv ide i l color bianco della 
testa, dal co lor b runo- i sabe l l a , del corpo è nera come i l marg ine esterno degli orecchi . 
Perciò sulla testa i l disegno del pe lame rappresenta una cavezza. Sul dorso i ncominc i a 
una striscia nera che si a l la rga a lquanto sul la g roppa dove acquista la f o r m a d i u n 
rombo ; osserviamo i n o l t r e una bel la t i n t a nera sulle p a r t i an t e r io r i e pos te r io r i delle 
gambe, i n una s t r iscia che scorre sul la parte anter iore delle coscie, i n un ' a l t r a fascia, 
che, dal mezzo de l pet to , si p ro t rae verso la regione inguina le e finalmente sul r icco 
fiocco t e r m i n a l e della coda. La c r in i e r a è b runo-ne ra sulla nuca e sul co l lo . Le splendide 
corna nere c o m u n i a i due sessi sono pochiss imo incurva te , spesso d i r i t t e , cerchiate p i ù 
o meno spiccatamente ne l la m e t à i n f e r i o r e , liscie nel la par te superiore e t e r m i n a n t i i n 
punte aguzze. Le corna del maschio sono p iù grosse, ma assai p i ù corte d i quel le della 
femmina che acquis tano spesso la lunghezza d i 120 c m . , men t r e quelle del maschio 

giungono d i r ado al la lunghezza d i 105 c m . 
Per quan to sappiamo finora i l passan abi ta sol tanto la par te mer id iona le d e l l ' A f r i c a ; 

a nord-est è rappresenta to da una specie m o l t o a f f ine . 

Questa specie è il BEISA (ORYX BEISA, Antilope beisa), probabilmente il vero orice 

degli an t i ch i , d i cu i i l colore è s imi l e a l « la t te della p r i m a v e r a » . R igua rdo a l la mo le 
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Beisa (Oryx beisa). 1 / 1 6 della grandezza naturale. 

del corpo i l beisa non è in fe r io re a l l 'or ice del Capo; anch'esso è f o r n i t o d i corna più o 
meno d i r i t t e , c o m u n i ai due sessi e lunghe a l l ' i n c i r c a u n m e t r o , e r i co rda moltissimo 
i l passan tanto ne l colore quanto nel disegno del pelame. La t i n t a fondamentale del 
mante l lo è p i ù chiara d i quel la del passan, b ianco-g ia l lognola o gr ig io-fu lvo- isabel la ; 
la bocca e la pun ta del naso sono bianchiss ime come l ' angolo an ter iore e posteriore 
del l 'occhio , la base degli orecchi , la parte centrale del ven t re e le zampe an te r io r i ; 
sulla f ron te si osserva una macchia nera t r i angolare che i ncominc i a al la radice delle 
corna e si collega per mezzo d i una striscia sot t i le ad una macchia al lungata che ha 
la f o r m a d i una campanel la e r icopre la parte an ter iore del la faccia. Hanno inoltre 
una bel l iss ima t in t a nera : una striscia che scorre ob l iquamente sotto l 'occhio percor
rendo la guancia e si estende f i n verso l 'angolo della bocca, u n col lare che incomincia 
al la base del l 'orecchio , si volge verso la gola, si assottiglia super io rmente e forma 
i n f e r i o r m e n t e una doppia str iscia lungo i l mezzo del la mascella i n f e r i o r e , una striscia 
che scorre i n mezzo al la par te an te r io re del col lo , scende f i n o al pet to dove si divide, 
e p ro lungandos i d ie t ro la spal la , scorre a i l a t i de l petto e del ven t re fino ag l i inguini , 
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una larga fascia col locata ob l i quamen te che avvolge la par te i n f e r i o r e del le gambe 
an te r io r i e f i n a l m e n t e u n a macchia che si osserva sulle zampe a n t e r i o r i , i l f iocco 
te rmina le de l la coda e le c o r n a ; la c r in i e r a dorsale e la cresta d i pe l i che adorna la 
parte an t e r io r e de l dorso sono d i co lor rosso - rugg ine ; la par te esterna degl i orecchi 
è g r i g i o - f u l v a e la pun ta or la ta d i nero . I due sessi sono ugualmente c o l o r i t i . 

I l beisa ab i ta l ' A f r i c a se t ten t r iona le -or ien ta le fino al 2 0 ° grado d i l a t i t ud ine n o r d . 

La terza specie che appartiene a questo genere è I'ORICE LETJCORICE (ORYX LEU-

CORYX, Antilope leucoryx ed ensicornis) ch iamata pu re dagl i À r a b i V A C C A S E L V A T I C A 

O V A C C A D E L L E S T E P P E . Questa an t i lope è un p o ' p i ù tozza del le specie a f f i n i , ha corna 
lunghe e cerchiate, m a legg ie rmente r i c u r v e , r i v o l t e a l l ' i n d i e t r o e a l l ' i n f u o r i e col la pun ta 
in basso. I l pelo fitto e grossolano si a l lunga sol tanto sul la spina dorsale e sul 
culmine della nuca ; nel le a l t re p a r t i del corpo è l isc io e d i colore abbastanza u n i f o r m e . 
Ha una t i n t a fondamen ta l e b i anco-g ia l logno la p i ù o meno pu ra d i e s i r i sch ia ra a lquanto 
nella par te i n f e r i o r e e i n t e r n a delle gambe e sul col lo è sos t i tu i ta da u n be l colore 
rosso-ruggine; sei macchie d i co lor b runo -opaco adornano la testa : una si t r o v a i n 
mezzo alle co rna , due f r a g l i o recchi , due a l t re f r a le corna e g l i occhi e la sesta final
mente è rappresenta ta da una str iscia che scorre sul dorso de l naso. I maschi p i ù 
vecchi acquis tano spesso la lunghezza d i 2 m e t r i ; l 'al tezza misu ra t a da l la spalla è d i 
metri 1,3. 

L 'area d i d i f fu s ione d e l l ' o r i c e Ieucorice si estende i n tu t t a la par te se t ten t r ionale-
orientale d e l l ' A f r i c a cent ra le ; questa an t i lope è comune ne l Sennar e ne l Cordofan , 
più rara nel la par te cent ra le e occidentale de l Sudan, m a s ' incontra pure verso i l 
nord fino al T ibes t i , ne l l a steppa d i Ba juda e i n certe v a l l i che solcano i l deserto del la 
Nubia. A l m e n o cos ì r i fe r i sce i l Nach t iga l . 

Pare che tutti gli orici si rassomiglino moltissimo nel modo di vivere, ma finora 
mancano le osservazioni i n t o r n o al la l o r o v i t a l i be ra e la s tor ia na tura le d i quest i 
animali g i à ce lebr i n e l l ' a n t i c h i t à è t r o p p o scarsa p e r c h è si possa s tab i l i re u n g iud iz io 
defini t ivo i n p ropos i to . 

« L ' A n t i l o p e camoscio », dice i l G o r d o n C u m m i n g , « pare destinata dal la na tu ra 
ad abitare le asciutte steppe d e l l ' A f r i c a m e r i d i o n a l e alle qua l i si adatta perfet tamente 
la sua cost i tuzione. Prospera ne i l u o g h i s t e r i l i ove si pot rebbe credere che neppure 
una locusta possa s famars i , e ma lg rado i l caldo soffocante del paese, non abbisogna 
d'acqua. I n f a t t i questa an t i lope n o n assaggia m a i l 'acqua anche se ne h a : cos ì m i 
dissero i Boe r i e cos ì osservai p i ù vo l t e io stesso » (?). Le specie nord iche v i v o n o 
analogamente a queste, sebbene non abbiano per l 'acqua la medesima indi f fe renza dei 
Passan. I n generale le nostre maestose a n t i l o p i , che si r iconoscono fac i lmente da l o n 
tano per la l o r o i m p o n e n t e s ta tura , si aggi rano nel le a rden t i ed ar ide steppe della 
Nubia m e r i d i o n a l e e del Cordofan senza che si possa spiegare i n qua l m o d o si disse
t ino ; ad ogn i m o d o è cer to che t a l i l o c a l i t à sono abitate da m o l t i a l t r i a n i m a l i che 
bevono acqua e g l i o r i c i n o n r i f u g g o n o dal l ' acqua, a lmeno quando sono t enu t i i n 

sch iav i tù . 
Gl i o r i c i v i v o n o genera lmente i n coppie o i n p icco l i b r a n c h i : spesso s ' incont rano 

le m a d r i accompagnate da i l o r o p i c c i n i . Le schiere p i ù numerose sono r a r i s s ime ; 
quella d i 2 2 i n d i v i d u i vedu ta dal G o r d o n C u m m i n g si p u ò considerare come una 
eccezione. Queste be l l i s s ime a n t i l o p i non sono ra re nel le r e g i o n i deserte, m a non 
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sono nemmeno c o m u n i i n nessun s i to ; la l o ro indole cauta e paurosa le induce a 
nascondersi colla massima cura per cui è d i f f i c i l e vederle anche dove sono p i ù abbon
dant i . Fuggono p r i m a che i l cavaliere sia r iusci to ad avvic inar le . Scansano i boschi; 
nel Cordofan si t ra t tengono soltanto nel la steppa dove la r icca flora o f f re lo ro un cibo 
suff ic iente; quando sopraggiunge i l per iodo della s icc i tà e della carestia, vale a dire 
l ' i nverno , sono g ià impingua te per modo da poter sopportare a lungo i l magro cibo 
che r icavano dalle stoppie e dai r a m i f r o n d o s i . Pochi cespugli d i mimose continuano 
ad o f f r i r lo ro un po ' di cibo fresco. Mentre pascolano al lungano e sollevano i l collo e 
si appoggiano ai t r onch i degli a lber i cogl i zoccoli an te r io r i onde poter giungere più 
i n a l to . 

Gl i o r i c i sono a n i m a l i assai ve loci . I l l o ro passo è leggiero, i l t ro t to duro , i l galoppo 
pesante, ma durevole e regolare; tu t tav ia , dice i l Selous, u n cacciatore che cavalchi 
un buon corsiero p u ò inseguire i l Passan per m o d o da spossarlo tanto che l 'animale 
si f e rma e a l lora se ne impadronisce senza bisogno d i uccider lo . Ne l l 'Af r i ca mer id io
nale l 'or ice del Capo v ive i n buona a r m o n i a colle a l t re an t i lop i ; i n f a t t i lo si vede 
pascolare abbastanza sovente colla grande Kanna. Da quanto io stesso ebbi occasione 
d i osservare r i su l ta che i l maschio è u n an imale poco to l lerante e capriccioso che 
spesso mal t ra t ta duramente g l i a l t r i . A d ogni m o d o queste an t i lop i mer i t ano d i essere 
lodate, p e r c h è , quantunque t i m i d e , sono t u t t ' a l t r o che paurose e manifestano piuttosto 
per va r i r i gua rd i l ' indole del t o ro . I r r i t a t e s 'avventano fur iosamente contro l'aggres
sore cercando di f e r i r l o a m o r t e . Sanno di fenders i con somma a b i l i t à dai cani sguin
zagl ia t i ; abbassano la testa e con r a p i d i g i r i colpiscono a destra e a s inistra con tanla 
forza che le l o ro corna trapassano i l corpo del cane se questo non è attento a scan
sare i l colpo. I l Lichtens te in racconta che uno dei suoi compagni t r o v ò nel Gran Karroo 
lo scheletro d i u n leopardo e d i un or ice . Questo aveva ucciso con una cornata i l 
t remendo nemico, ma era m o r t o anch'esso i n seguito alle fer i te r icevute nella lotta. 
Harr is non crede imposs ibi le che i n certe circostanze anche i l leone possa soccombere 
alle insidie del l 'or ice . Nel m o m e n t o del per icolo p i ù grave l 'o r ice n o n si precipita 
soltanto sui cani, ma anche su l l ' uomo. Gordon C u m m i n g dice ch 'egl i s fuggì a questa 
mor te solo p e r c h è l ' an t i lope s t r a m a z z ò al suolo a poch i passi da l u i , spossata dalla 
perdi ta d i sangue. 

F i n o r a non abbiamo nessun ragguaglio esatto i n t o r n o alla r ip roduz ione degli orici 
che menano vi ta l ibera . I l Wein land o s s e r v ò che g l i o r i c i leucor ic i t enu t i i n schiavitù 
hanno una gestazione d i 248 g i o r n i . 

La caccia d i t u t t i g l i o r i c i si prat ica sol tanto a cavallo. Gordon C u m m i n g ne descrive 
una con m o l t a efficacia e racconta d i aver inseguito tu t to i l g io rno un 'an t i lope ferita 
per modo da spossarla in t ie ramente . Nessun'al tra ant i lope supera nel la bellezza un 
orice fuggente. Io stesso diedi var ie vol te la caccia al beisa. V i d i due vol te questo 
splendido an imale nel mese d i marzo del l ' anno 1862 e p iù p rop r i amen te nel Samara; 
la p r i m a vol ta i ncon t r a i u n maschio solo e la seconda u n branco d i 6 i n d i v i d u i . Appena 
ci v idero tanto questi come quel lo fugg i rono d i g ran corsa da lon tano . Ten tammo di 
avv ic ina rc i qua t t i qua t t i al branco, m a una curva della pozzanghera che ci nascondeva 
perfet tamente , ci p o r t ò sotto i l vento e a l lora t u t t i i Beisa fugg i rono al p i ù presto, 
d imos t r ando d i essere do ta t i d i u n odorato fino come quel lo della renna, p o i c h é era
vamo ancora al la distanza d i a lmeno 500 passi. I l caso vo l l e che mezz 'ora dopo lo 
stesso branco m i si ripresentasse al la distanza d i sol i 70 passi e si f u per una part ico

lare disgrazia d i caccia che non r iusc i i ad uccidere i l magn i f i co maschio : sparai per 
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sbaglio col la carabina car ica a p a l l i n i . Sebbene la bestia fosse fe r i t a non si r i v o l t ò 
contro d i m e come av re i c reduto , secondo le asserzioni del R ù p p e l l , m a se ne a n d ò 
trottando colle compagne, lentamente e i n s i lenzio. 

I n o m a d i del le steppe ca t tu rano d i t r a t to i n t r a t to g l i o r i c i del luogo e l i por tano 
nelle c i t t à per o f f r i r l i a i s i gno r i del paese o agl i Europe i . Durante i l m i o soggiorno in 
Africa ne ebbi i n ta l m o d o parecchi dei qua l i non posso fare m o l t e l o d i . Sono a n i m a l i 
pigri , noios i e a d d i r i t t u r a i n s o p p o r t a b i l i . Si adattano fac i lmente alla s c h i a v i t ù , i m p a 
rano a conoscere i l l o r o custode e si avvezzano a to l l e ra rne la presenza; m a non 
sarebbe p ruden te t r a t t a r l i con t roppa f a m i g l i a r i t à , p e r c h è t a lvo l t a , anche scherzando, 
salta l o ro i l g r i l l o d i adoperare le corna i n u n m o d o assai pericoloso. Non si possono 
tenere ins ieme ad a l t r i a n i m a l i : i n breve p re tendono d i domina re sopra t u t t i e l i 
maltrat tano spie ta tamente . Si azzuffano pure t r a l o r o v ib randos i f o r t i s s i m i calci . Sono 
ostinati e riesce d i f f i c i l e g u i d a r l i . Oggi ancora r ipenso con raccapriccio a certe g iornate 
che passai ne i m i e i l u n g h i s s i m i v iagg i . A v e v a m o r i cevu to i n regalo u n orice Ieucorice 
e a v r e m m o desiderato d i p o r t a r l o con n o i a C h a r t u m . Sarebbe stato megl io legarlo 
per le corna e lasciar lo c a m m i n a r e accanto a i camel i , ma i l b r iccone n o n aveva nes
suna vog l i a d i passeggiare con n o i e g l i A r a b i assicurarono concordi che « i l g iovane 
bue del la steppa » n o n era ancora capace d i c ammina re . P e r c i ò uno dei nos t r i se rv i 
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f u incaricato d i prendere seco sul camelo i l grosso e p igro animale . P e r c i ò avvolgemmo 
i n t o r n o al corpo de l l ' an t i lope u n b u o n tappeto e la fissammo saldamente alla sella. 
Questo modo d i t raspor to ecc i tò i n s o m m o grado i l f u ro r e del l 'or ice che prese a pun 
zecchiare i l servo ed i l camelo colle sue corna aff i la te . Da p r i n c i p i o i l camelo si con
t e n t ò d i bronto lare , ma st izzito a l f ine d i u n m o d o d i procedere cosi insensato a n d ò 
anch'esso i n col lera . Feci a l lo ra u n nuovo ten ta t ivo , staccai l ' an t i lope dalla sella e 
r icevet t i le cornate destinate ad A l i . T e n t a m m o nuovamente d i i ndu r r e i l figlio delle 
steppe a camminare , m a invano : esso persistette nella sua cocciutaggine. Al lo ra si 
ricorse un ' a l t r a vol ta a l camelo ; l 'o r ice f u r ipos to i n sella ed io incominc iavo già a 
sperare che tu t to sarebbe andato bene, quando ad u n t r a t to l ' ind iavola ta bestia sal tò 
f u o r i dal suo i nvo l t o e fugg ì a prec ip iz io . L o insegu immo, m a n o n f u m m o i n grado di 
raggiungerlo , p e r c h è i l br iccone d imos t rava n o n solo d i poter camminare , ma anche 
d i correre ed era t roppo l ie to della l i b e r t à r iacquis ta ta per rassegnarsi a ricadere nelle 
nostre m a n i . 

I n questi u l t i m i t e m p i la « vacca delle steppe » venne spesso trasportata in 
Europa ; prospera bene nei G i a r d i n i Zoologici e v i si r i p roduce senza alcuna difficoltà. 
I l beisa compare p i ù d i rado i n Europa e ancora p i ù ra ramente i l passan. 

La carne e la pelle degli o r i c i sono adoperate ne l m o d o consueto. Le corna dir i t te 
del passan e del beisa vengono spesso adoperate come punte per le lancie. Si aspetta 
che la sostanza in terna si sciolga ; quando è put refa t ta si adatta i l for te invo lucro alla 
e s t r e m i t à dell 'asta e l ' a rma è fa t ta . Gl i Europe i de l Capo fanno anche levigare le 
corna che muniscono d i u n man ico d 'argento t r a s fo rmandole i n a l t r e t t an t i bastoni da 
passeggio. 

* * 

Le ANTILOPI ADDAS (ADDAX) si avvicinano molto agli orici. Le loro corna leggier
mente r i t o r t e a spirale o ar ro tondate i n f o r m a d i cetra, scannellate longi tudinalmente , 
s o l t i l i e lunghe, si svi luppano nei due sessi e costi tuiscono l ' un ico carattere di f feren
ziale d i questo g ruppo . L'addas è r a f f igu ra to m o l t o sovente ne i m o n u m e n t i dell 'antico 
Egi t to . Le corna d i addas che adornano le teste degl i i d o l i , de i sacerdoti e dei re del l 'an
tico Egi t to sono ident iche a quelle d i questa ant i lope. L a f a m a dell 'addas si diffuse 
dal l 'Egi t to nelle reg ioni p i ù lontane. I Greci e i R o m a n i lo conoscevano beniss imo; Plinio 
lo menziona dandogl i i l nome greco d i S T R E P S I C E R O S e la denominaz ione lat ina di 
A D D A X che dev'essere fin da i t e m p i p i ù r e m o t i i l suo n o m e locale, p o i c h é g l i Arabi 
lo ch iamano ancora oggi A B U - A D D A S . 

L'ADDAS (ADDAX NASOMACTJLATUS, Antilope e Strepsiceros addax, Oryx naso-
maculata) è piut tosto tozzo, ha corpo robusto a lquanto r ia lza to a l garrese e tondeg
giante al la groppa . La testa è a l lungata , m a larga pos t e r i o rmen te ; le gambe sono fo r t i 
e re la t ivamente robuste. I l pelo è fìtto, cor to e r u v i d o f u o r c h é i n certe p a r t i de l corpo. 
A l l a radice delle corna si osserva u n c iuffo che scende sulla f r o n t e ; dal l 'orecchio alla 
nuca scorre una str iscia d i pe l i p iù l u n g h i ; la par te an te r io re del col lo è adorna di 
una lunga c r in i e ra . Sul fondo b ianco-g ia l l icc io del man te l lo spicca abbastanza v iva 
mente i l color b r u n o del la testa, del col lo e del la c r in i e ra . Sotto g l i occhi scorre una 
larga fascia bianca ; diverse macchie d i ugual colore si osservano d ie t ro g l i occhi e 
sul l abbro super iore . I l f iocco del la coda piut tos to lunga è cos t i tu i to d i pe l i b ianch i e 
b r u n i . Durante la stagione f redda la t i n t a b ianco-g ia l lognola a poco a poco diventa 
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grigiastra. Nel masch io i l pelo è p i ù scuro e la c r i n i e r a p i ù grossa che n o n nel la f e m 
mina. Gl i i n d i v i d u i g i o v a n i sono in t i e r amen te b i a n c h i . I I corpo è lungo 2 m e t r i , l ' a l 
tezza mi su ra t a da l l a spal la g iunge ad ì m e t r o . Le corna sono d i re t te i n a l to ed al lo 
indietro e descr ivono due curve scostandosi grada tamente verso l ' e s t r e m i t à . Dal la 
radice i n su presentano 3 0 - 4 5 cerchi o b l i q u i , i r r e g o l a r i , m a n e l l ' u l t i m o terzo del la l o ro 
lunghezza sono d i r i t t e e l i sc ie . 

L 'area d i d i f fu s ione del l 'addas comprende la par te centrale d e l l ' A f r i c a se t t en t r io 
nale che s i estende a sud de l 18" d i l a t i t ud ine n o r d , dal la val le del N i lo a l t e r r i t o r i o 
dello Tsad. A b i t a i l u o g h i p i ù s t e r i l i e asc iu t t i , dove, secondo l'asserto dei n o m a d i , 
non si t r o v a u n a sola goccia d 'acqua. Essi accertano ino l t r e che questa ant i lope p u ò 
nmanere senz'acqua per v a r i mes i . L 'addas è t i m i d o e pauroso come le a l t re a n t i l o p i , 
agile e resistente ne l la corsa, m a esposto tu t t av ia a m o l t e persecuzioni . I l l icaone e 
i l caracal lo i n s id i ano con m o l t o accanimento e i s i gno r i del paese g l i d à n n o assidua 
caccia. I capi del le t r i b ù n o m a d i e dei Bedu in i lo considerano come oggetto della p i ù 
nobile caccia e lo perseguitano i n par te per mang ia rne la carne, i n par te per met tere 
alla p rova la v e l o c i t à dei l o r o cava l l i e de i l o r o v e l t r i e i n par te per cat turare g l i i n d i 

vidui g i o v a n i che a l levano i n s c h i a v i t ù . 
Dodic i o q u i n d i c i caccia tor i si r adunano ins ieme, p rendono seco i serv i , le tende, 

gl i o t t i m i v e l t r i e i f a l ch i ammaes t r a t i a l la caccia. Appena vedono da lontano un branco 
di addas o d i qualche a l t r a specie p r o p r i a d i quel le r eg ion i , cercano d i avv ic ina r s i al la 
schiera per quan to è l o r o possibi le senza esserne v e d u t i . G i u n t i i n p r o s s i m i t à de l 
branco, i s e r v i t o r i ba lzano g i ù da i camel i o dai cava l l i e s t r ingono i l muso dei cani 

che sono t e n u t i a l gu inzag l io , onde i m p e d i r e che abbaino. Poscia fanno osservare l o r o 
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la preda ancora lontana e ad u n t ra t to l i sguinzagliano : a l lora i va loros i v e l t r i si slan
ciano per la vasta distesa e t u t t i i caval ier i l i seguono an imando l i colle p i ù dolci 
lusinghe e con v a r i comand i . « Oh! f ra te l lo , amico, signore, a f f r e t t a t i ! Af f r e t t a t i tu 
ve l t ro dal piede leggiero, t u nato dall 'uccello, t u s imi le al fa lco, a f f r e t t a t i ! Ecco là, 
m i o d i le t to , co r r i l agg iù , co là nessuno p o t r à o l t repassar t i ! ». Così la lusinga, la 
minaccia , la lode e i l b ias imo si a l ternano a seconda che i l cane si accosta più o 
meno a l l ' an t i lope . Questa cerca d i sfuggire al nemico , volge a destra e a sinistra 
descrivendo numerose curve, balza i nd i e t ro e scansa i l cane, i l quale le sbarra ogni 
strada e cont inua ad avv ic inars i al la preda. F ina lmen te l ' an t i lope g l i si r i vo l t a adope
rando le sue corna aguzze, m a poco le g iova : ne l l ' a t to i n cui abbassa la testa per 
assestare una buona cornata al nemico , questo le si slancia sulla nuca e con pochi 
m o r s i la getta a t e r ra perforandole i l c ranio o le ar ter ie . T a l i caccie durano spesso 
var ie set t imane. I cacciatori si nu t rono delle l o r o p rede ; m a i n generale queste sono 
cos ì abbondant i che ogni due g i o r n i u n camelo carico viene spedito alle tende acciocché 
anche le donne e i b a m b i n i godano pure la lo ro parte. 

Gl i addas comparvero var ie vol te nei G i a r d i n i Zoologici de l l 'Europa dove i na tu
ra l i s t i ebbero occasione d i osservarl i a l o r o p iac imento . I l l o ro contegno dimostra la 
grande a f f in i t à che l i unisce agli o r i c i , p o i c h é sono capricciosi e i n t r a t t a b i l i come 
questi . A d ogni modo non mancano neppure q u i le solite eccezioni. U n addas che i l 
granduca d i Toscana ricevette da l l 'Eg i t to non aveva nessuna paura degli u o m i n i , si 
lasciava accarezzare e l isciare e leccava spesso la mano del suo custode. Qualche volta 
voleva t ras lu l la r s i e si rendeva assai molesto p e r c h è spesso presentava a l l ' improvviso 
le corna e tentava d i dare cornate alle persone accarezzate poco p r i m a . A l min imo 
sospetto d i pericolo aguzzava g l i orecchi e si atteggiava a difesa. Si precipi tava colle 
corna abbassate contro i cani ed a l t r i n emic i , bat teva i l suolo colle zampe anter ior i , 
volgeva le corna al lo innanzi e v ib r ava r a p i d i co lp i di sotto i n su, men t re coi piedi 
t i rava calci i n avan t i e a l l ' i nd i e t ro . La sua voce era u n g rugn i to o u n debole mor 
m o r i o col quale soleva chiedere i l suo sol i to c ibo. Queste an t i lop i sopportano benissimo 
la s c h i a v i t ù anche con u n cibo semplice e sobr io e si r i p r o d u c o n o senza troppa 
d i f f ico l tà . 

* 
* * 

Si chiamano TORTICORNI (STREPSICEROS) alcune grosse antilopi fornite di corna 
incurva te a spirale, compresse e solcate che adornano sol tanto la testa del maschio 
e d i pelame leggiadramente co lo r i t o , s t r ia to o disegnato i n a l t ro modo , m a sempre 
d i colore chiaro . Mancano i l ac r ima to i ; i l muso è nudo e coperto d i pe l i . 

Il leggiadro e maestoso CUDÙ (STREPSICEROS KUDU, Antilope strepsiceros e zebra, 

Tragelaphus kudu, Strepsiceros excelsus) è i l rappresentante d i questo gruppo e 
supera i l cervo nel la mole del corpo . I maschi p i ù vecchi m i s u r a t i da l naso f ino alla 
punta della coda lunga a l l ' i nc i rca 50 c m . hanno la lunghezza d i 3 m . ; l 'altezza mi su 
rata da l garrese è d i m . 4 , 7 ; i l peso ascende spesso a 300 K g . La f e m m i n a è assai 
p i ù p icco la ; tu t t av ia io stesso ebbi occasione d i osservarne una lunga m . 2,5 e alta 
m . 1,5. Rispet to al la s t ru t t u r a del corpo i l C u d ù si avvic ina per v a r i r i g u a r d i a l cervo. 
I l corpo è robus to , i l col lo d i media lunghezza, la testa p iu t tos to cor ta , larga alla 
f r o n t e e acumina ta an te r io rmen te , i l l abbro super iore coperto d i pe l i fino alla solca

t u r a ; g l i occhi sono g r a n d i , g l i orecchi oltrepassano i n lunghezza la m e t à del la testa. 
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I l pelo cor to , l i sc io e u n p o ' r u v i d o , si a l lunga sul c u l m i n e de l co l lo del dorso , ne l 
maschio acquista pu re una magg io re lunghezza su l men to e sul pet to dove f o r m a una 
sorta d i c r i n i e r a . 11 m a n t e l l o ha una t i n t a fondamen ta l e g r i g i o - b r u n o - r o s s i c c i a d i f f i 

cile da descr ivere . La par te pos ter iore del ven t re è g r ig io -b ianch icc i a come la par te 
interna del le gambe ; la c r i n i e r a de l la nuca è b runo - scu ra o n e r a ; negl i i n d i v i d u i 
vecchissimi d iven ta g r i g io -b i anca lungo tu t t a la par te an te r io re del co l lo . La coda 
è b runo- scu ra supe r io rmen te , bianca i n f e r i o r m e n t e e adorna d i u n fiocco t e r m i n a l e 
nero. G l i occhi sono c i rconda t i d i cerch i rossicci . Sopra questo colore fondamenta le 
spiccano v i v a m e n t e parecchie str iscie b ianche (da 7 a 9 ) , d i cu i alcune si b i fo rcano . 
Esse scorrono ad i n t e r v a l l i ugua l i , lungo i fianchi, dal dorso i n g i ù . F r a g l i occhi si 
osserva una mezzaluna bianca, r i v o l t a verso la pun ta del muso . Nella f e m m i n a le 
striscie sono p i ù piccole e p i ù pa l l ide ; g l i i n d i v i d u i g iovan i ne hanno u n n u m e r o m a g 
giore d i que l lo che si osserva nei vecchi . Le corna adornano sp lendidamente la testa 
del maschio e sono le p i ù g r a n d i che si possono osservare nelle a n t i l o p i . I s ingol i 
fusti m i su rano i n l inea re t t a 90 , 100 e t a lo ra anche 105 c m . ; le l o r o punte sono 
divise da una dis tanza d i 7 0 - 8 0 c m . Pare imposs ib i l e che i l c u d ù possa soppor tare i l 
peso d i queste corna e n o r m i . A p a r t i r e dal la radice le corna si vo lgono ob l iquamente 
al l ' indietro e possono essere p i ù o meno d ivar ica te . I g i r i delle spire si t rovano sempre 
allo stesso p u n t o : i l p r i m o è compreso ne l p r i m o terzo della lunghezza del corno e 
i l secondo ne l secondo terzo d i tale lunghezza. I s ingol i f u s t i presentano dei cerchi 
poco p r o n u n z i a t i e i r r e g o l a r i ne l la terza par te i n f e r io re della l o ro lunghezza: alla base 
delle corna e p i ù p r o p r i a m e n t e ne l la par te an ter iore , i n c o m i n c i a una scanalatura che 
forma uno spigolo acuto, segue ne l suo corso i g i r i d i spira e si perde sol tanto verso 
l ' e s t r e m i t à del co rno , per fe t tamente r o t o n d a . 

Le cogniz ion i che abb iamo i n t o r n o al c u d ù r isa lgono sol tanto o l t re la m e t à del 
secolo scorso. Per ve ro d i re g l i a n t i c h i descr ivono abbastanza bene i l famoso « S t reps i 
ceros » che p e r ò conoscevano sol tanto per averne inteso par lare . Nel secolo scorso 
le splendide corna a spira le d i questa be l l i ss ima ant i lope giunsero var ie vo l te i n 
Europa, m a nessuno sapeva d i r n u l l a i n t o r n o al l o ro p r o p r i e t a r i o . P iù t a r d i u n mae
stoso c u d ù a r r i v ò i n Olanda e a l lo ra i na tu ra l i s t i ebbero campo d 'osservarlo e d i 
studiarne i co s tumi , a lmeno per c iò che r igua rda la sua v i t a i n s c h i a v i t ù , p e r c h è 
finora nessuno è i n grado d i descr ivere i l suo m o d o d i v ive re al lo stato l i be ro . 

11 C U D Ù , ch iamato dag l i A r a b i T E D A L O N E L E T , A G A S E N dagl i Ab i s s in i e G A R N A 

dagli ab i t an t i del T i g r è è d i f fuso i n una g ran par te d e l l ' A f r i c a , p o i c h é , da l Paese del 
Capo, s ' in terna i n t u t t a la par te or ien ta le del Cont inente Nero e giunge persino ne i 
paesi del N i l o . Come l ' an t i lope pigarga, o g g i d ì ne l Paese del Capo s ' incontra sol tanto 
nelle f a t to r i e d i g r a n d i p r o p r i e t a r i che lo tengono v o l o n t i e r i i n s c h i a v i t ù e g l i i m p e 
discono d i es t inguers i . È t u t t o r a numeroso nel le r eg ion i p i ù se t ten t r iona l i , m a i n c o 
mincia a f a r s i r a r o i n que l la parte d e l l ' A f r i c a or ien ta le che si t r ova sotto i l p ro te t tora to 
della Germania . I l B ò h m non lo i n c o n t r ò neppure una vo l t a i n tu t to i l t e r r i t o r i o che 
si estende verso i l lago Tanganika . Pare che m a n c h i affat to nelle p a r t i cen t ra l i d e l 
l 'Afr ica occidentale e p e r c i ò anche ne l t e r r i t o r i o del Congo. I l c u d ù abi ta forse a p r e 
ferenza le r e g i o n i mon tuose dove abbondano le roccie, m a n e l l ' A f r i c a mer id iona l e 
vive anche i n p i a n u r a ; ha una grande pred i lez ione per le steppe sparse d i cespugli e 
di arboscel l i , si aggira v o l e n t i e r i nel le boscaglie d i cespugli spinosi , m a non è u n vero 
abitatore del la foresta , p r o p r i a m e n t e det to . Nel Paese dei Bogos lo t r o v a m m o sol tanto 
fra l 'altezza d i 000 m . e d i 2 0 0 0 m . sul l i ve l l o del mare , su i dec l iv i dei m o n t i dove 
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si aggira con por t amen to maestoso f r a le mimose verdeggiant i . I maschi v ivono iso
l a t i ; invece le f e m m i n e si uniscono spesso i n p icco l i b r anch i compost i d i 4 a 0 i n d i 
v i d u i . I cacciatori d e l l ' A f r i c a mer id iona l e accertano d i aver osservato che i maschi più 
g iovani , cacciati dai b ranch i dai maschi p i ù vecchi , si radunano insieme per dividere 
da buon i amic i i l lo ro t r is te cel ibato. 

Le nostre osservazioni e le ind icaz ion i che abb iamo potu to raccogliere dimostrano 
che i l c u d ù si avvic ina m o l t o a l nost ro cervo, tanto ne l l ' i ndo le quanto nel modo di 
v ivere . Esso percorre un t e r r i t o r i o abbastanza esteso e f requenta regolarmente i mede
s i m i luoghi . I l po r t amen to e l ' anda tura del c u d ù r i co rdano mol t i s s imo l'incedere 
maestoso ed elegante del cervo che abita i nos t r i boschi . F i n c h é i l c u d ù non è distur
bato, cammina lentamente lungo le falde dei m o n t i , scansando colla massima cura i 
cespugli spinosi e pascolando nei luoghi p iù f a v o r e v o l i per ogni r igua rdo . Le gemme 
e le fogl ie d i v a r i cespugli f o r m a n o una g ran par te del suo c i b o ; tu t tav ia esso non 
disdegna nemmeno l ' e rba . Spaventato, t r o t t a v ia con qualche d i f f ico l tà e corre sol
tanto nei luoghi p i a n i , m a sempre con una certa lentezza. Per n o n essere incagliato 
ad ogni passo, nei boschi poco elevat i deve abbassare per ta l modo le corna che la 
lo ro punta viene a t rova r s i quasi a contat to col dorso. P r i m a d i fuggire emette uno 
s ternuto che si ode da lontano e ta lora anche u n cupo belato. Come m i disse i l Padre 
F i l i p p i n i , ques t 'u l t imo proviene dalle sole f e m m i n e ; i l maschio gr ida soltanto durante 
i l per iodo degli a m o r i e a l lora i n m o d o tanto espressivo quanto i l nostro cervo. 

Nel l 'Abiss in ia i l per iodo degli accoppiament i i ncominc i a verso la f ine d i gennaio. 
Dall 'a l to dei m o n t i s ' intende a l lora i l g r ido col quale i l maschio sfida alla lot ta i suoi 
r i v a l i . I maschi i n n a m o r a t i impegnano f r a l o ro graviss ime lot te : del resto i l cudù 
most ra d i essere i n qualunque circostanza u n an imale coraggioso e valente. I l parto 
ha luogo al p r i nc ip io della grande stagione delle pioggie, vale a d i r e a l la f ine d i agosto: 
la durata della gestazione p u ò dunque var ia re f r a 7 e 8 mes i . Dopo i l par to i l maschio 
non r imane quasi m a i col la f e m m i n a la quale a l la t ta , protegge e custodisce da sola 
i l p r o p r i o figlio. 

I l maestoso e leggiadro c u d ù è oggetto d i assidue caccie i n t u t t i i paesi i n cui 
v ive . La sua carne è squisi ta ed ha u n sapore analogo a quel la del cervo. I l midol lo 
delle ossa è considerato come una gh io t toner i a impareggiab i le da mo l t e popolazioni 
d e l l ' A f r i c a mer id iona le . I Cafr i specialmente, quando hanno ucciso u n c u d ù , ne stac
cano subito la carne dalle ossa e r o m p o n o queste u l t i m e per succhiarne i l midol lo 
bel l 'e c rudo come si t rova . Anche la pelle del c u d ù è m o l t o s t ima ta n e l l ' A f r i c a m e r i 
dionale e passa per incomparab i l e per v a r i us i . I co lon i la comprano a caro prezzo 
per farne delle f rus te o a lmeno i l cosidetto cordonc ino , condiz ione necessaria ad una 
f rus ta da far schioccare. Col cuoio del c u d ù si f anno correggie d i va r i e sorta che ser
vono a cucire le pe l l i , a legare i pacchi , ecc., m a i l cuoio viene pure adoperato per 
fare coperte da sella, finimenti pei cava l l i , scarpe, ecc. La pel le del c u d ù è conciata 
i n tu t t a l 'Ab i s s in i a ; anche le corna servono per va r i u s i ; quando la putrefazione ha 
consumato i l lo ro contenuto esse vengono t r a s fo rma te i n r ec ip i en t i d i var ie sorta i n 
cui si conserva i l sale, i l mie le , i l ca f fè e v i a d icendo. 

L a caccia del c u d ù si prat ica nei m o d i p i ù v a r i . I l F i l i p p i n i preferisce l'agguato 
ad ogn i a l t ro metodo d i caccia. E g l i conosceva t u t t i i l uogh i p r ed i l e t t i de l l ' an imale e 
cercava d i avv ic ina r s i a quel le maestose bestie, s t r isc iando f r a i cespugli . Preferiva 
cacciare nel pomer igg io p e r c h è quel le sono appun to le ore i n cui i l c u d ù scende a 
bere nelle val la te . Si o t tengono pure b u o n i r i s u l t a t i appostandosi lungo i sentieri 
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percorsi d a l l ' a n i m a l e , m o l t o u n i f o r m e nei suoi c o s t u m i . A d o g n i m o d o bisogna usare 
la mass ima prudenza p e r c h è i l c u d ù è s t r a o r d i n a r i a m e n t e v i g i l e e cauto e i suoi sensi 
acutissimi l o avvisano sempre per t empo d e l l ' a v v i c i n a r s i d i qualche nemico . I C a f r i , 
di cui le a r m i ca t t ive sono a l t u t t o ine f f i cac i grazie a l la p rudenza del c u d ù , hanno t r o 
vato un me todo d i caccia assai ingegnoso: si r adunano i n g r an n u m e r o e inseguono 
le an t i lop i spaventate le q u a l i n o n t a rdano a s tancars i . Inca lzando la l o r o preda, la 
spingono o r a qua ed ora l à , la f a n n o piegare verso l ' una o l ' a l t r a d iv i s ione dei l o r o 
compagni che con t inuano ad insegu i r l a senza concederle u n solo istante d i r iposo e 
la costr ingono a cor re re senza t regua per va r i e ore . Le donne , appostate a distanze 
convenienti , t engono i n m a n o del le uova d i s t ruzzo piene d 'acqua col le qua l i o t f r o n o 
agli u o m i n i , r i sca lda t i da l la corsa, u n r i s t o r o suff ic iente per r iusc i re , grazie ad una 
indomita perseveranza, a spossare le m a g n i f i c h e a n t i l o p i . T u t t i a l l o ra si p rec ip i t ano 
con alte g r i d a su l la preda agognata. I l c u d ù si d i fende va lorosamente dai cani che Io 
raggiungono i n poch i m i n u t i e spesso adopera a tale scopo anche le zampe : i suoi 
durissimi zoccol i sono sempre i n grado d i f e r i r e g ravemente i l nemico . P e r c i ò i Cafr i 
non adoperano i cani ne l la caccia de l c u d ù , m a la c o m p i o n o sol tanto colle p rop r i e 
forze, get tando una grande q u a n t i t à d i d a r d i sul la selvaggina spossata che finisce per 
soccombere al le sue f e r i t e . 

In quanto a n o i so levamo a r ros t i r e la carne del c u d ù nel m o d o usato i n Europa e 
posso d i re d i aver mang ia to ben d i rado una carne p i ù sapor i ta d i que l l a ; i pezzi 
tagliati dai l o m b i erano a d d i r i t t u r a squ i s i t i . A l l ' i n f u o r i d e l l ' u o m o i l c u d ù ha poch i 
nemici. Sua m a e s t à i l leone che a t t e r ra i b u f a l i selvaggi n o n ha certo paura delle 
ritorte ed aguzze co rna del c u d ù , m a a l l eopardo tocca la peggio col robusto e co rag
gioso maschio e i cani se lvat ic i n o n hanno poco da fare per ot tenere lo scopo desi
derato. U n negoziante tedesco s t ab i l i to a Massaua m i cedette u n corno d i c u d ù che si 
distingueva per certe appendic i coriacee p a r t i c o l a r i , d icendo queste pa ro le : « Non 
tagliate v ia queste escrescenze, p o i c h é le osservai g i à nel le corna quando uccisi l ' a n i 
male ». Dopo u n accurato esame r i c o n o b b i che quel le s ingo la r i appendic i erano sem
plicemente p rodo t t e da u n a l a rva d i ca labrone che pe r fo ra fino a l centro la par te ossea 
del fusto, la quale aveva r ige t ta to que l la ma te r i a f u o r i del buco. Rifer isco questo con 
tutta r i serva p e r c h è po t rebbe da r s i che m i fossi ingannato e che l ' inset to avesse s ta
bili to la sua d i m o r a nel le co rna de l c u d ù sol tanto dopo la sua m o r t e . 

I c u d ù pres i g i o v a n i si addomest icano con m o l t a f ac i l i t à . Andersson, i l quale ne 
ca t tu rò uno piccolo , lo van ta come u n leggiadro ed a l legro an imale t to . Quando lo 
prese esso era ancora t an to del icato che bisognava p o r g e r g l i i l lat te i n un fiasco f o g 
giato appos i tamente a f f i n c h è potesse succhiare. La graziosa best iuola si a f f e z i o n ò i n 
breve al suo padrone e n o n t a r d ò a d iven ta re per fe t tamente domestica. Nel Paese 
del Capo si sarebbero g i à f a t t i senza dubb io m o l t i t e n t a t i v i per addomesticare i c u d ù 
e appl icar l i ad usi domes t i c i , se n o n si fosse r iconosc iu to che questi a n i m a l i vanno 
soggetti e soggiaciono r ego la rmen te a l t e r r i b i l e « m o r b o caval l ino » che mie te tante 

vi t t ime f r a g l i a n i m a l i d e l l ' A f r i c a m e r i d i o n a l e . 
F i n o r a i l c u d ù c o m p a r v e d i rado ne i G i a r d i n i Zoologic i d 'Europa d i cui costituisce 

sempre uno degl i o sp i t i p i ù r a r i e r i ce rca t i . 
Conviene osservare finalmente che g l i A r a b i , considerando come due a n i m a l i 

diversi i l c u d ù maschio e la f e m m i n a , l i designano con n o m i d i f f e r e n t i . Nei d i n t o r n i 
di Manassa i l maschio è ch iamato G A R R E A ( a r d i t o ) e la f e m m i n a N E L L E T (agi le o 

forte). 
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I TRAGELAFI o ANTILOPI DEI BOSCHI (TRAGELAPHUS) costituiscono un gruppo di 
an t i lop i elegantemente conformate , grosse a l l ' i nc i r ca come i nos t r i cervi e provvedute 
d i corna b r e v i o d i media lunghezza che adornano sol tanto la testa del maschio. 
Esse presentano ino l t r e una cresta dorsale ed u n disegno al tu t to part icolare. La testa 
è svelta, regolarmente assottigliata verso la par te an te r io re ; i l muso sottile ed ele
gante t e r m i n a a guisa d i pera ed è nudo al la punta , assottigliato superiormente, 
incavato verso le n a r i c i e aguzzo presso i l l abbro super iore ; l 'occhio è grande e la 
pup i l l a collocata t rasversalmente ; anche l 'orecchio è assai sv i luppato , largo e tondeg
giante al la punta , coperto esternamente d i pel i co r t i s s imi e p rovvedu to internamente 
lungo i l inarg ine i n f e r i o r e d i u n largo c iuf fo d i pe l i s i m i l i a c i g l i a ; i l collo è sottile, 
i l corpo al to , compresso ai l a t i e arcuato sul cu lmine del dorso s ' irrobustisce dallo 
innanz i a l l ' i n d i e t r o ; le coscie sono larghe e robuste , le zampe m o l l o so t t i l i nella parte 
in fe r io re , g l i zoccoli e legant iss imi , la coda larghiss ima e piut tos to lunga. Mancano le 
ghiandole l a c r i m a l i . Le corna hanno una sezione trasversale d i f o r m a ovale, allungata; 
an ter iormente e pos ter iormente presentano due sporgenze c r e s t i fo rmi che seguono 
i l corno fino al la punta descrivendo una spirale poco p ronunz ia t a ; le corna sono inse
r i t e a l disopra degli occhi , f o r m a n o per cosi d i re una cont inuazione di re t ta del profi lo 
facciale, s ' incl inano leggiermente a l l ' i nnanz i e p o i a l l ' i nd i e t ro , s ' incurvano ai l a t i e tor
nano ad essere parallele alla punta . 11 pelo m o l t o fitto si a l lunga sulla l inea mediana 
del dorso per m o d o da f o r m a r v i una cresta ed ha u n disegno al tu t to part icolare che 
costituisce uno dei cara t ter i d i s t i n t i v i p i ù i m p o r t a n t i d i questo g ruppo . 

L'ANTILOPE MACCHIATA (TRAGELAPHUS SCRIPTUS, Antilope scripta e maculata) 
compare assai p iù spesso nei nos t r i g i a r d i n i zoologic i che n o n le specie a f f i n i appar
tenent i a l medesimo gruppo . Nella par te i n f e r io re del Congo prende i l nome di 
N G U L U N G U ; n e l l ' A f r i c a or ientale viene chiamata M P O N G O . L a lunghezza complessiva 
del maschio adul to è d i m . 1,6 d i cui circa 15 c m . spettano alla coda ; l'altezza 
misura ta dalla spalla è d i circa 85 c m . , misura ta dalla regione sacrale giunge a 90 cm. ; 
l 'altezza delle corna va r i a f r a 20 e 30 c m . I l pelame fitto e lungo dovunque si allunga 
ancora sulla l inea mediana del dorso per modo da f o r m a r v i una cresta ed è pure più 
lungo nel la parte poster iore delle coscie e sulla coda dove si i r r a d i a da tu t te le part i 
a guisa d i ventagl io . Nel mante l lo p r edominano e si a l ternano t re co lo r i pr inc ipa l i , 
m a la sua colorazione è soggetta a mol te va r i az ion i secondo g l i i n d i v i d u i . Siccome i 
pe l i che ricoprono la testa e i l collo sono d i color rosso- ruggine , m a hanno una t inta 
g r ig ia al la radice e t e rminano i n punte nericcie o gr ig ias t re , queste p a r t i acquistano 
u n colore diverso da quel lo che p redomina nel r imanen te del c o r p o ; la testa è gr ig io-
f u l v a , i l col lo , la par te anter iore del corpo e i l dorso hanno invece una t in t a grigio-scura, 
s im i l e a quel la del capr io lo , ment re i l a t i del corpo e le coscie pos te r io r i presentano un 
bel colore rosso-ruggine, p u r o . Sono invece b r u n o - n e r i i l dorso del naso, la parte 
an te r iore del pet to, le zampe an t e r i o r i e la regione delle coscie, n e r o - b r u n i i peli che 
costi tuiscono la cresta che adorna la parte an ter iore del dorso, n e r o - b r u n i con punte 
bianche que l l i che r i cop rono la parte posteriore del dorso e finalmente è bianca una 
macchia collocata sotto l 'occhio , un ' a l t r a v ic ina a questa sulla mascella in fe r io re ed 

una terza che si osserva p i ù i nd i e t ro , al la base de l l ' o recch io ; sono pure b i a n c h i : » 
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Antilope macchiata [Tragelaphus scriptus). l \ u della grandezza naturale. 

labbro super iore , i l m e n t o , una macchia collocata t rasversa lmente sulla gola ed una 
larga str iscia s emi luna re che si t r ova f r a i l col lo e i l pet to , la regione ascellare e 
e inguinale, le zampe a n t e r i o r i e pos t e r io r i an te r io rmen te e in t e rnamen te dai p ied i 
fino a l l ' a r t ico laz ione delle coscie, una macchia che Si osserva sulle coscie, e finalmente 
lo strano disegno del pe lame i l quale n o n va r i a sol tanto nei s ingol i i n d i v i d u i , m a p u ò 
anche essere d iverso nel le va r i e p a r t i de l l ' an ima le . Questo disegno si compone d i una 
striscia l ong i tud ina l e abbastanza larga che scorre nel la m e t à i n f e r i o r e del corpo, di 
varie striscie t rasversa l i , collocate ve r t i ca lmen te a distanze p r e s s o c h é ugua l i e t a lvo l ta 
incrociate f r a l o r o , che si staccano dal la striscia long i tud ina le oppure si congiungono 
ad essa e d i una q u a n t i t à d i macchie ro tonde od ova l i , isolate e scarse sulle coscie 
anteriori , p i ù numerose e v ic ine sul le coscie pos t e r io r i e disposte i n parte per modo 
da descrivere una l inea curva . Mer i tano finalmente d i essere osservati come appar te
nenti a l disegno cara t te r i s t ico del man t e l l o i pe l i l a te ra l i della coda bruno-ross icc ia 
in tutte le a l t re p a r t i . L ' i r i d e è b runo- scu ra , i l muso nero , le corna b runo-g r ig ia s t r e , 
gli zoccoli n e r i s s i m i e l u c i d i . L 'area d i d i f fus ione de l l ' an t i lope macchiata o d i var ie 
specie m o l t o a f f i n i comprende forse le r eg ion i se t ten t r iona l i d e l l ' A f r i c a mer id iona l e e 
senza dubb io tu t ta la par te occidentale e m o l t i t e r r i t o r i della parte or ientale d e l l ' A f r i c a 

dove i l B ò h m ed i l Kaiser la t r o v a r o n o spesso. 

L'ANTILOPE OET BOSCHI PROPRIAMENTE DETTA (TRAGELAPHUS SILVATICUS) è un 

po' p iù grossa de l l ' an t i l ope macchia ta , presenta ne l mante l lo u n disegno analogo, m a 
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u n po ' p i ù r icco d i macch ie ; questa specie è d i f fusa a preferenza nei t e r r i t o r i de l l 'Afr ica 
mer id iona le , m a s ' i ncon t r a pure n e l l ' A f r i c a occidentale, a lmeno cos ì accerta i l Noack. 
Ne l l 'Af r i ca mer id iona le , dice i l Selous, i l colore de l l ' an t i lope dei boschi va soggetto a 
mol te va r i az ion i a seconda delle r eg ion i abitate d a l l ' a n i m a l e ; t a l i differenze sono così 
spiccate che indussero i na tu ra l i s t i a dis t inguere parecchie specie i n questo gruppo 
d i a n t i l o p i . « Tut te le a n t i l o p i dei boschi » , dice i l Selous, « c h ' i o v i d i ne l Paese del 
Capo f ino al lo Tsciot , avevano una striscia nuda i n t o r n o a l co l lo , come se avessero 
por ta to u n collare, i l quale, logorando t u t t i i pe l i setolosi, aveva lasciato intatta 

soltanto la lanetta » . 

Fra le antilopi dei boschi merita ancora di essere notata una terza specie (TRA
G E L A P H U S E U R Y C E R O S , T. albovirgatus, Euryceros euryceros) a cu i daremo i l nome 
d i M V U L I seguendo l 'esempio degli ind igen i d i Loango. I l mante l lo d i questa antilope 
non è m o l t o diverso da quel lo delle due specie precedenti , m a presenta diverse macchie 
bianche d i f o r m a spesso s t raniss ima, sotto, d inanz i e sopra g l i occhi e alla radice degli 
orecchi , e va soggetto anch'esso a mo l t e va r i az ion i d i colore. Lo m v u l i ha press'a poco 
la mole del cervo rosso ed é una delle a n t i l o p i p i ù belle e maestose. I l maschio ha 
due bell issime corna robuste e foggiate a l i r a , abbastanza liscie o t u t t ' a l p i ù cerchiate 
poco spiccatamente e provvedute d i sp igol i p i ù o meno a c u t i ; l 'altezza media d i queste 
corna var ia f r a 60 e 65 c m . , m a qualche ra ra vo l t a p u ò ascendere a 70 e perfino a 
80 cm. , la lo ro grossezza è sempre assai considerevole. L o m v u l i abita l 'A f r i ca occi
dentale; secondo le asserzioni e i disegni del D r u m m o n d n o n mancherebbe neppure 
nelle reg ioni m e r i d i o n a l i - o r i e n t a l i d e l l ' A f r i c a . 

Molto affine allo mvuli nell'aspetto generale del corpo e nella conformazione delle 
corna è i l (Tragelaphus spekii), una quar ta specie d i a n t i l o p i dei boschi . I l mantello 
d i questa ant i lope è d i colore u n i f o r m e , a lmeno negl i i n d i v i d u i a d u l t i ; non si può 
d i re che ciò avvenga sempre nei g iovan i p e r c h è i l Selous m i disse d i aver veduto la 
pelle d i u n i n d i v i d u o giovane, s t r ia ta e macchiata precisamente come quella d i una 
vera ant i lope dei boschi, adul ta . Chiameremo questa specie N A K O N G O S I T U T U N G A 

come g l i ab i tan t i del t e r r i t o r i o del lo Ngami e del lo Tsciob. I l Nakong abita a prefe
renza le r eg ion i uni te e paludose che si estendono nel la par te set tentr ionale dell 'Africa 
m e r i d i o n a l e ; i l Noack crede ch'esso non m a n c h i neppure sulle coste del la Guinea 
in fe r io re e pa r t i co la rmente al lo sbocco del Congo. 

Per ciò che riguarda la vita libera delle varie antilopi dei boschi sappiamo che 
esse v ivono isolate o t u t t ' a l p i ù i n coppie nelle savanne solcate da i corsi d'acqua, 
oppure nel le bassure u m i d e e paludose coperte d i giuncaie e d i cannet i , m a percorrono 
pure i n tu t te le d i r e z i o n i le boscaglie del paese, sparse d i a rboscel l i , d i cespugli e di 
g r u p p i d ' a lbe r i come i nos t r i pa rch i europei . R. B ò h m scrive quanto segue intorno 
al la specie ch'ebbe occasione d i osservare nel la par te or ientale d e l l ' A f r i c a : « L 'Ant i lope 
macchiata si dovrebbe ch iamare « An t i l ope acquatica ». S ' incontra quasi sempre nelle 
immedia te vic inanze del l 'acqua e pe r f ino nelle acque poco p r o f o n d e ; giace e si riposa 
vo l en t i e r i sui banchi d i sabbia che sporgono i n mezzo ai f i u m i o l t r e i l l ive l lo dell'acqua 
e sopra tu t to sulle r i v e dei f i u m i i n cui g l i u m i d i p r a t i ce l l i si a l ternano colle giuncaie e 
coi cannet i . Queste a n t i l o p i pra t icano pel l o r o uso pa r t i co la re una q u a n t i t à d i piccoli 
sent ier i o per megl io d i re d i gal ler ie ne i f i t t i cannet i che si estendono lungo le sponde; 
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nelle o re p i ù calde de l la g io rna ta r i m a n g o n o i m m e r s i nel l 'acqua f i n o al le spalle a l l ' o m b r a 
dei g i u n c h i . H a n n o un ' anda tu r a s ingolar i ss ima, p o i c h é ad ogn i passo abbassano la testa 
e i l co l lo ; quando fuggono d iven tano a d d i r i t t u r a p i cc in i e si ins inuano s t r isc iando f r a 
i cespugli . Del resto i l l o r o m o d o d i fugg i re r i c o r d a m o l t i s s i m o que l lo dei c a p r i o l i : 
corrono spiccando una serie d i sa l t i por ten tos i e sol levando ve r t i ca lmente la coda. 
11 gr ido d i a l l a r m e o d i spavento dei masch i è fo r t e e p r o f o n d o ; nel s i lenzio della 
notte r i suona da lon tano sul le sponde dei f i u m i e r i co rda m o l t i s s i m o que l lo dei c a p r i o l i 
adulti m o l t o r o b u s t i . G l i i n d i v i d u i f e r i t i s i l amen tano con u n belato assai compass io
nevole. Le a n t i l o p i macchia te n o n sono p r u d e n t i per na tu ra e n o n hanno neppure 
sensi m o l t o acu t i ». Secondo i l Pechuel-Loesche l ' an t i lope macchia ta d e l l ' A f r i c a occ i 
dentale n o n avrebbe quel la grande preferenza per l 'acqua osservata da l B ò h m nella 
parte or ienta le del Cont inente N e r o ; duran te le ore p i ù calde del la g io rna ta si r iposa 
isolata o i n coppie f r a i cespugli o ne l l ' e rba al ta delle ar ide r e g i o n i i n cui v i v e . I l nos t ro 
collega o s s e r v ò una coppia d i queste a n t i l o p i duran te i l pe r iodo degl i a m o r i , presso 
la baia d i Loango e p i ù precisamente ne l mese di l ug l i o . I l l o r o contegno r icordava 
in modo s ingo la r i s s imo que l lo de i nos t r i c a p r i o l i ; i l r i c h i a m o amoroso de l maschio 
era identico a que l lo de l nos t ro da ino . L o stesso si p u ò d i r e del lo M v u l i i l quale p e r ò 
si tratt iene a preferenza nel le boscaglie p i ù basse e ta lora anche paludose. F iu ta 
benissimo ed ha v is ta m o l t o acuta come l ' an t i lope macchia ta a l la quale rassomigl ia 
pure n e l l ' i n d o l e a l legra e f i duc io sa ; si aggira con t inuamente nelle s o l i t u d i n i della 
campagna e passa le ore p i ù calde de l pomer igg io r iposandos i i n v ic inanza dei v i l 
laggi. P e r c i ò è fac i le i n c o n t r a r l o a l l ' i m p r o v v i s o ne i l u o g h i i n cui nessuno avrebbe 
immaginato che si trattenesse e a l lo ra lo si uccide senza aver lo insegui to p r i m a , come 
accade spesso r i g u a r d o al le specie a f f i n i p i ù piccole e sopra tu t to alle a n t i l o p i macchiate . 
Ad ogni m o d o , per quan to lo m v u l i si m o s t r i f iducioso e t r a n q u i l l o , appena viene 
molestato da l n e m i c o , g l i fa vedere che n o n ha nu l l a da i n v i d i a r e a l nost ro cervo 
rosso nell 'acutezza de i sensi e ne l la v e l o c i t à della corsa : a t t raversa senza d i f f i co l t à 
i ruscell i , i t o r r e n t i ed i canne t i , e fugge assai p i ù i n f r e t t a del c u d ù e del passan. 

I l modo d i v i v e r e de l n a k o n g r i c o r d a pa r t i co l a rmen te quel lo descr i t to da l B ò h m 
parlando de l l ' an t i lope macchia ta che abi ta la par te or ienta le d e l l ' A f r i c a . « 11 nakong » , 
dice i l Selous, « s ' i ncon t ra so l tan to ne i cannet i pa ludosi che abbondano lungo i l Mabab, 
i l T a m a l a k a n , i l Matsciab e lo T s c i o b ; c o l à dev'essere cer tamente numeroso , sebbene 
lo si veda d i r a d o p e r c h è abbandona sol tanto d i not te le g iuncaie che lo d i fendono da i 
pericoli. Nel 4 8 7 9 cercai d i ucciderne parecchi presso Tsciob, a g g i r a n d o m i i n barca 
al ma t t ino e a l la sera i n mezzo ai canneti : ne in tes i a lmeno cinque o sei men t r e 
fuggivano t u f f a n d o s i ne l l ' acqua , m a v i d i so l tan to una f e m m i n a v i v a ; u n bel m a t t i n o 
trovai i l cadavere d i u n grosso maschio , m o r t o senza d u b b i o i n seguito alle fe r i t e 
ricevute l o t t ando con u n r i v a l e . La f e m m i n a ch ' ebb i la f o r t u n a d i vedere era i m m e r s a 
nell'acqua fino a l pet to e stava mang iando i g e r m o g l i p i ù t ene r i dei g i u n c h i ; appena 
mi vide f u g g ì a p r ec ip i z io . G l i i nd igen i m i dissero che queste a n t i l o p i , quando vengono 
sorprese da l nemico , invece d i a l lon tana r s i sol lec i tamente , cercano d i nascondersi 
tuffandosi p i ano p iano ne l l ' acqua fino a l la pun ta de l naso; a l lo ra i cacciatori si 
avvicinano l o r o r e m a n d o e le ucc idono col la lancia dal la barca. N o n posso met te re 
in dubbio la v e r i t à d i questa asserzione p e r c h è t u t t i i s i tu tanga d i cu i v i d i le p e l l i 

erano s ta t i uccisi appun to co l la lancia e n o n g i à col fuc i le » . 
La voce d e l l ' a n t i l o p e dei boschi p r o p r i a d e l l ' A f r i c a mer id iona l e , dice H a r r i s , 

ricorda per t a l m o d o i l l a t r a to d i u n cagno l ino da ingannare i l v iaggia tore p i ù esperto. 

27. — BREHM, Animali. Voi. I l i 
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Sebbene la carne d i tu t te le an t i lop i dei boschi non sia m o l t o pregiata, le povere bestie 
vengono inseguite con grande accanimento p e r c h è la lo ro caccia è m o l t o divertente. 
Molte an t i lop i dei boschi si d i fendono coraggiosamente da i cani che le aggrediscono e 
talora si r i vo l t ano pe r f ino ai cacciatori . I l D r u m m o n d menziona senza dubbio l 'antilope 
dei boschi p ropr iamente detta quando racconta che u n vecchio maschio del l 'Afr ica 
mer id iona le ebbe per f ino i l coraggio d i r i v o l t a r s i con t ro u n leopardo. Egl i f u inoltre 
spettatore d i u n fa t to raccapricciante : u n i n d i v i d u o leggiermente fe r i to a g g r e d ì uno 
dei cacciatori e g l i cacc iò le corna ne l vent re per m o d o da farne uscire le intestina 
per cui i n capo a pochi g i o r n i i l poveret to era m o r t o . 

F r a tut te le a n t i l o p i d i ugual mole , le an t i l op i macchiate sono quelle che soppor
tano p i ù fac i lmente la s c h i a v i t ù . Nella v i t a l ibe ra si n u t r o n o d i fogl io l ine tenere, di 
gemme e d i ge rmog l i che af fer rano e recidono colla lo ro l ingua m o b i l i s s i m a ; tuttavia, 
i n breve tempo si avvezzano al sol i to cibo dei nos t r i a n i m a l i domest ic i , si contentano 
d i tu t to e non affat icano per nu l la i l lo ro guard iano. Questa è appunto la ragione per 
cui le an t i lop i macchiate si a m m i r a n o sovente ne i nos t r i G i a r d i n i Zoologici . È chiaro 
che i n Europa bisogna r i pa ra r l e dal f reddo e durante l ' i nve rno tenerle rinchiuse in 
una stalla ben r iscaldata; m a quando stanno al caldo prosperano benissimo e si 
r ip roducono abbastanza sovente anche i n s c h i a v i t ù . Accudi te da una persona inte l 
ligente che se ne occupi , d iventano domestiche i n sommo grado, gradiscono le carezze 
e le cure de l l ' uomo, sebbene n o n possano m a i spogliarsi al tu t to della lo ro indole 
lunatica e capricciosa. I n f a t t i dai g iuochi e dagl i scherzi trascendono faci lmente alle 
lotte p i ù serie e si atteggiano i n modo s ingolar iss imo : inarcano i l dorso, drizzano i 
peli della cresta dorsale, a l largano que l l i della coda, poscia si piegano a l l ' improvv iso 
al lo innanz i e i n basso, p r o n t i ad aggredire l ' avversar io . 

Gl i i nd igen i d e l l ' A f r i c a occidentale f u r o n o t u t t i concord i ne l r i f e r i r e al Pechuel-
Loesche che tanto l ' an t i lope macchiata quanto lo m v u l i ghermiscono e divorano 
vo lon t i e r i g l i uccel l i e i ros icant i m i n o r i . 

* 
* * 

Il gruppo delle ANTILOPI BOVINE (BUSELAPHTJS) forma in certo modo un anello di 
congiunzione f r a le an t i lop i e le bovine . I l corpo delle specie che v i appartengono è 
tozzo, pesante, grosso e robusto , i l col lo cor to e grosso, la testa grossa, la coda simile 
a quella della vacca e la pelle della parte anter iore del col lo f o r m a una giogaia penzo
lante. Le corna, c o m u n i ai due sessi, sono inser i te sul c u l m i n e dell'osso frontale, 
incurvate a l l ' i nd ie t ro sulla l inea facciale e abbastanza d i r i t t e o leggiermente divar i -
ra te ; presentano degl i sp igol i acut i e sono r i t o r t e parecchie vol te i n conseguenza della 
scanalatura a spirale da cui sono solcate; i n f e r io rmen te v i si osservano delle rughe o 
sporgenze t rasversal i . I l muso è p iccolo , s t re t to m a d i s t in to . Mancano i lacrimatoi . 
La f e m m i n a rassomigl ia al maschio ed ha qua t t ro capezzoli. 

L'ANTILOPE ALCINA O CANNA è il rappresentante di questo genere e nello stesso 
tempo la specie p i ù grossa e robusta d i tu t t a la so t to famig l i a . « Probabi lmente », 
dice con ragione lo S c h w e i n f u r t h , « questa splendida an t i lope deve i l suo nome locale 
d i A L C E a l la fantasia d i qualche dot to colono pel quale l 'alce rappresentava appunto 
u n animale della mi to log i a e delle leggende degl i e ro i . Sebbene i l colore del mantello 

e le corna d i questa ant i lope non abbiano nu l l a che fare con que l l i dell 'alce, non si 
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può negare che l ' an t i l ope a lc ina rassomig l ia per v a r i r i g u a r d i al superbo an ima le 
dei n o s t r i paesi : i pe l i ve l los i che f o r m a n o una specie d i gozzo sul la par te an te r io re 
e i n f e r i o r e del co l lo , i fìtti pe l i setolosi che si osservano sul la f r o n t e e sopra tu t to la 
coda r icca e maestosa e la c r i n i e r a de l garrese g ius t i f i cano i n certo m o d o questo 
paragone. Ma p i ù ancora che al le nostre a lc i le a n t i l o p i alcine rassomigl iano alle 
varie razze d i z e b ù p r o p r i e delle bov ine af r icane le q u a l i presentano i n a l to grado i 
caratteri d i s t i n t i v i del le a n t i l o p i . Le gambe corte, i l corpo grosso e tondeggiante , la 
giogaia penzolante , i l garrese sporgente a m o ' d i gobba, i l man t e l l o d i color b r u n o -
isabella cos t i tu iscono a l t r e t t a n t i ca ra t t e r i assai p i ù i m p o r t a n t i dei precedent i i q u a l i 
dimostrano col la mass ima evidenza l ' o p p o r t u n i t à d i questo paragone ». 

Il CANNA O ANTILOPE ALCINA (BUSELAPHUS OREAS, Antilope e Damalis oreas, 
Alce capensis, Antilope, Oreas e Buselaphus canna) n e l l ' A f r i c a m e r i d i o n a l e è pure 
chiamata P O F O , I M P O F O , M O F O , I N S E F O , Doo , ecc. La sua lunghezza to ta le g iunge 
quasi a 4 m . d i cu i 70 c m . spet tano al la coda ; l 'al tezza mi su ra t a da l garrese va r i a 
fra m . 1 ,5-1 ,9 ; i l peso med io è d i 5 0 0 c h i l o g r a m m i , ma secondo H a r r i s potrebbe 
ascendere t a lvo l t a fino a 1 0 0 0 c h i l o g r a m m i . I l colore del man te l lo va r i a secondo l ' e t à 
dell 'animale e secondo le r eg ion i i n cu i v i v e (Selous). 1 maschi a d u l t i sono d i color 
bruno-chiaro o g r i g i o - g i a l l o g n o l o con r i f less i rosso- ruggine sulla par te super iore del 
corpo, g i a l l o - b i a n c h i sui fianchi e b i anco -g i a l l ogno l i nelle p a r t i esterne delle gambe ; 
la testa è b r u n o - g i a l l o g n o l a , c h i a r a ; invece la c r in i e r a del la nuca e u n c iu f fo d i pe l i 
che adorna la par te i n f e r i o r e del col lo presentano una t in ta b r u n o - g i a l l o g n o l a o rosso-
bruna, p iu t tos to scura. L a str iscia dorsale ha press'a poco lo stesso colore . S u l l ' a r t i c o 
lazione delle gambe a n t e r i o r i si osserva una macchia b r u n a od u n cerchio b runo- rosso 
che gira i n t o r n o alle coscie. La f e m m i n a è assai p i ù piccola e p iù svelta del maschio , ha 
corna p iù lunghe e p i ù s o t t i l i , i n generale anche magg io rmen te d ivar ica te e incurva te 
in modo d iverso , ha una giogaia p iccol iss ima o ne è af fa t to sp rovvedu ta ed è sempre 
di colore p i ù oscuro del maschio . Cer t i i n d i v i d u i sono a d o r n i d i str iscie t rasversal i 
molto d is t in te , assai meno spiccate o al t u t t o mancan t i i n a l t r i . I cacciator i d e l l ' A f r i c a 
meridionale si f o n d a n o sopra quest i d ive r s i disegni de l m a n t e l l o per d is t inguere 
parecchie specie d i a n t i l o p i a lc ine. Le corna p i ù g r a n d i misura te dal Selous r a g g i u n 
gono nel maschio l 'al tezza d i 76 c m . ; ne l l a f e m m i n a sono lunghe spesso 86 c m . , m a 
bisogna considerare che quel le del maschio si logorano a lquanto ; i n f a t t i n o n d i rado 
nei maschi p i ù vecchi hanno appena l 'al tezza d i 3 0 - 4 0 c m . U n i n d i v i d u o giovane nato 
nel Giardino Zoologico d i F rancofo r t e era a l to 65 c m . , aveva una testa piccol iss ima e 
sottile adorna d i due piccole corna alte appena 3 c m . ; zampe m o l t o svi luppate alle 
art icolazioni e u n be l l i s s imo ma n t e l l o g r i g i o - g i a l l o g n o l o come quel lo del la m a d r e ; 
tuttavia da u n Iato presentava dieci e d a l l ' a l t r o o t to striscie t rasversal i bianche la rghe 
1 cm. al p i ù , le q u a l i , par tendo da l dorso, scorrevano t rasversa lmente sui fianchi 

prolungandosi sot to i l ven t re . 
I l Gray e p i ù t a r d i anche H e u g l i n descrissero a l t re specie d i an t i l op i bov ine , 

considerando p r o b a b i l m e n t e come t a l i d iverse v a r i e t à de l l ' an t i lope alcina. Come 
osserva con rag ione Io S c h w e i n f u r t h , ne l suo aspetto esterno l ' an t i lope alcina n o n 
è meno v a r i a b i l e de l caama e d i a l t re specie d i a n t i l o p i m o l t o di f fuse specialmente 
riguardo a l la con fo rmaz ione e a l la c u r v a t u r a del le corna che p u ò essere m o l t o d iversa . 
<?• Tutte le a n t i l o p i a lcine c h ' i o v i d i ne l la l o r o pa t r i a ». dice appunto lo S c h w e i n f u r t h , 
* avevano press'a poco la t in ta g ia l lo -ch ia ra del cuoio e sui f i anch i erauo d i co lor 
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bruno- isabel la ; i l l o ro pelo era cor t i ss imo e l iscio, la c r in ie ra nera e d i r i t t a . Nelle 
r eg ion i da me esplorate i l mante l lo d i queste a n t i l o p i è sempre s t r ia to i n modo evi
dente, n o n soltanto negli i n d i v i d u i g iovan i , come d icono v a r i v iagg ia to r i , ma anche 
negl i adu l t i e nei vecch i ; i n f a t t i io stesso v i d i parecchi maschi vecchiss imi i quali 
presentavano da ogn i par te 15 striscie t rasversal i , s o t t i l i e paral lele d i color bianco 
smagliante . Queste striscie n o n sono p i ù larghe d i u n d i to , scendono dalla linea 
mediana longi tud ina le della coda e del dorso e g iungono fino al vent re che presenta 
spesso una grossa macchia nera ». 

L 'area d i d i f fus ione de l l ' an t i lope alcina comprende una par te d e l l ' A f r i c a assai più 
estesa d i c iò che n o n si credesse i n a l t r i t e m p i . P r i m a che Heug l in e Schweinfurth 

pubblicassero le l o r o osservazioni si credeva che questa ant i lope abitasse soltanto 
le r eg ion i p i ù m e r i d i o n a l i d e l l ' A f r i c a ; adesso sappiamo che d i là si estende i n tutte le 
pa r t i d e l l ' A f r i c a mer id iona l e e or ienta le adatte a i suoi b isogni na tu ra l i e giunge senza 
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dubbio a l d i qua de l l ' equa tore . Nel secolo scorso abbondava ancora i n t u t t o i l Paese 
del Capo; a l p r i n c i p i o de l cor ren te secolo, quando i l L ich tens te in v i s i t ò quel le r e m o t e 
contrade, ab i t ava ancora i c o n t o r n i del le co lonie v i v e n d o i n schiere composte d i 2 0 o 

30 i n d i v i d u i ; o g g i d ì si è r i t i r a t a n e l l ' i n t e r n o del paese; è g i à r a r i s s i m a al d i là de l t r o 
pico del Capr i co rno , per cui i l F r i t s c h crede d i essere stato l ' u l t i m o v iaggia tore che abbia 
veduto u n a schiera d i a n t i l o p i a lc ine composta d i c i rca 50 i n d i v i d u i a l d i là del t r op i co 
del Capr icorno , sebbene n o n si possa met te re i n d u b b i o che questa an t i lope anche a i 
nostri g i o r n i a b i t i la par te m e r i d i o n a l e de l K a l a h a r i . È comune , dice lo S c h w e i n f u r t h , 
nel paese de i Bongo, ne l l a va l le super io re de l N i l o Bianco, m a v i si r aduna i n schiere 
meno numerose d i quel le vedute da H a r r i s n e l l ' A f r i c a m e r i d i o n a l e . Pascola a preferenza 
nelle p i anure erbose sparse d i m i m o s e d 'onde scende nel le bassure p i ù u m i d e du ran te 
i l periodo del la s i c c i t à . Qualche v o l t a s ' incon t ra pu re nei l u o g h i m o n t u o s i p i ù scoscesi 
ed e r t i . Hans Meyer o s s e r v ò d i v e r s i b r a n c h i d i a n t i l o p i a lc ine sopra u n a l t ip i ano del 
Chi l imangiaro, a l l 'a l tezza d i 4 4 0 0 m . e v ide le l o ro o r m e sopra v a r i sent ier i a l l 'a l tezza 
di o l t re 4 7 0 0 m . L ' a n t i l o p e a lc ina si t r a t t i ene v o l o n t i e r i sul le col l ine t te che sporgono 
nelle ar ide p i a n u r e d e l l ' A f r i c a m e r i d i o n a l e come isole i n mezzo a l mare . I suoi b r a n c h i 
sono quasi sempre c o s t i t u i t i d i 8 o 10 i n d i v i d u i f r a i q u a l i s i annoverano uno o due 
maschi a l p i ù . Ma i n ce r t i p e r i o d i de l l ' anno quest i b r a n c h i si t r a s fo rm ano spesso i n 
schiere numeros i ss ime : H a r r i s pa r l a d i u n a schiera composta d i circa 300 i n d i v i d u i ; 
vent 'anni fa i l Selous v ide ne l t e r r i t o r i o de l lo Tsciob parecchie schiere d i a n t i l o p i a lcine 
che annoveravano senza a lcun d u b b i o p i ù d i 1 0 0 i n d i v i d u i . Vedute da lon tano t a l i 
schiere rassomig l iano tanto ai b r a n c h i de i b u o i domes t ic i da confonder le con quest i . 
Non tut te le a n t i l o p i sono occupate ne l lo stesso m o d o : queste c a m m i n a n o adagio, 
pascolando, quel le si r i sca ldano al sole ed a l t r e si r iposano r u m i n a n d o a l l ' o m b r a delle 
mimose ; i n s o m m a la schiera si c o m p o r t a precisamente come u n b ranco d i vacche 
domestiche. Quando s i recano da u n pascolo a l l ' a l t r o le a n t i l o p i alcine t r o t t ano i n 
masse compat te , sot to la d i rez ione d i u n vecchio maschio , s i m i l i ad u n regg imen to 
di cavalleria che prosegua len tamente la sua s t rada. Inseguite a f f re t t ano la marc i a e 
in caso d i b isogno si m e t t o n o a d d i r i t t u r a a ga loppare . I maschi g iovan i e le f e m m i n e 
corrono p i ù ve locemente deg l i a d u l t i e res is tono assai p i ù a lungo al la corsa, v incendo 
perfino i cava l l i p i ù v e l o c i ; invece i masch i p i ù vecchi , essendo genera lmente m o l t o 
pingui , res is tono poco a l l a corsa e d iven tano faci le preda dei cacciator i f o r n i t i d i u n 

buon caval lo . 
L ' an t i l ope a lc ina , dice i l L ich tens te in , m a n g i a le stesse erbe che fo rn i scono nel le 

regioni p i ù ab i ta te i l m i g l i o r c ibo delle pecore e del le bov ine e d i cu i l ' a r o m a è tan to 
confacente al l o r o benessere. « Mentre le a n t i l o p i pascolano l ' odore delle erbe conte 
nute nel l o r o s tomaco e nel le l o r o in tes t ina p r o f u m a l ' a r i a i n t o r n o al b ranco , sebbene 
queste erbe, quando sono asciutte, abb iano poch i s s imo odore e r i v e l i n o sol tanto i l 
loro sapore per mezzo de l gusto ». I masch i p i ù vecchi emanano u n f o r t i s s i m o odore 
di muschio, come si osserva i n m o l t e specie d i b o v i n e e d i a n t i l o p i ; tale odore ne 
rivela la presenza da lon tano e porge a l cacciatore i l m o d o d i r iconoscere i l uogh i i n 

cui l ' an ima le ha l ' a b i t u d i n e d i r iposa r s i . 
I vecchi masch i r i v a l i i m p e g n a n o spesso accanite lo t te , si fer iscono gravemente 

a vicenda e spesso s i r o m p o n o le c o r n a ; queste lo t te hanno luogo p r e s s o c h é i n 
tutto l ' anno , a l l ' i n f u o r i dei poch i mes i i n cui la s i cc i t à e la carestia che ne r i su l t a 
spossano fisicamente ed anche m o r a l m e n t e le schiere delle a n t i l o p i a lcine. I masch i 
più ca t t i v i e p r e p o t e n t i cacciano t u t t i i l o r o r i v a l i dal la schiera e l i cos t r ingono ad 
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aggregarsi per p r o p r i o conto, r i servandosi i n modo esclusivo la sorveglianza e i l 
possesso delle f e m m i n e . Non pare che g l i accoppiament i si compiano in una stagione 
de te rmina ta ; a lmeno Har r i s accerta d i aver veduto i n t u t t i i mesi del l 'anno femmine 
gestanti e p icc in i neonat i . Negli i n d i v i d u i t enut i i n s c h i a v i t ù venne osservato che la 
gravidanza dura 282 g i o r n i . Le an t i lop i alcine, prese g iovan i , si addomesticano con 
tutta fac i l i tà e forse p i ù fac i lmente ancora delle bov ine selvat iche; p iù mansuete, 
accettano senz'altro le cure d i una vacca affettuosa, p i ù t a r d i si associano alle mandre 
domestiche e cont inuano ad essere abbastanza m i t i e t r anqu i l l e anche n e l l ' e t à avanzata. 

Queste an t i lop i erano diventate assai c o m u n i nei G ia rd in i zoologici d 'Europa dove 
p e r ò ogg id ì vanno scomparendo rapidamente . Esse f u r o n o impor t a t e per la p r i m a volta 
in Europa dal conte Carlo d i Derby i l quale ne t r a s p o r t ò due coppie i n Ingh i l t e r ra , una 
nel 1840 e un ' a l t r a ne l 1 8 5 1 . Da queste coppie nacquero m o l t i i n d i v i d u i , i qual i , da 
Londra passarono nei g i a r d i n i e nei parchi della Gran Bretagna e d i là negli a l t r i 
Gia rd in i zoologici de l l 'Eu ropa . Le an t i lop i alcine tenute i n s c h i a v i t ù manifestano la 
b o n t à e la stupidaggine del bue domestico e si riproducono senza di f f icol tà . Perc iò 
si credette che potessero acc l imars i fac i lmente i n Europa ; i t en ta t iv i f a t t i da pr incipio 
a tale scopo r iusc i rono beniss imo, ma p i ù t a rd i andarono f a l l i t i per la n e c e s s i t à di un 
r innovamento della razza che f u imposs ibi le ottenere. 

Una vol ta venne ucciso un giovane maschio scelto f r a g l i i n d i v i d u i p i ù bell i : la 
sua carne comparve sulla tavola reale d i W i n d s o r , su quel la delle Tui ler ies a Parigi e 
sulla mensa di m o l t i lords e borghesi . T u t t i van ta rono i l sapore squisi to della carne 
e la conveniente disposizione del grasso misto alle fibre musco la r i ; g l i Inglesi , o t t imi 
g iudic i i n ta l i mater ie , decantarono al tamente la carne de l l ' an t i lope alcina, confermando 
i ragguagli degli esplorator i d e l l ' A f r i c a mer id iona le i qua l i erano t u t t i concordi nel 
lodarne la squisitezza. L 'an t i lope alcina è oggetto d i una caccia m o l t o a t t iva , pe rchè 
fornisce ai cacciatori u n guadagno assai considerevole. Si dice che nel Paese del Capo, 
anticamente, le an t i lop i alcine si prendessero con apposite t rappole appostate nelle 
siepi dei campi e dei g i a r d i n i ; oggid ì n e l l ' A f r i c a mer id iona le vengono inseguite soltanto 
a cava l lo ; siccome la corsa prolungata le spossa, i cacciatori le uccidono facilmente 
con una fuci la ta ben d i re t ta . 

La caccia del l ' ant i lope alcina è m o l t o p rodu t t i va . La carne af fumicata o salata 
fornisce u n cibo sano e nu t r ien te e p u ò essere spedita a g rand i distanze. I l grasso, 
generalmente abbondante, mescolato con un po ' d i a l lume e d i grasso d i bue, fornisce 
o t t ime candele ; dalla pelle spessa e dura si ricava u n cuoio assai resistente col quale 
si fanno correggie d i var ie sorta. 

Astrazione fa t ta da l l ' uomo che la perseguita con grande accanimento, l 'antilope 
alcina è pure insidiata da m o l t i a l t r i nemic i che p e r ò non le arrecano g rav i danni. 
Come tut te le bovine è molestata da una q u a n t i t à d i parass i t i ; per c iò che r iguarda le 
fiere deve temere soltanto i l leone. 

* 
* * 

In questi ultimi tempi giunse sovente nei nostri paesi un'antilope delle Indie nota 
col nome d i N I L G A U ( P O R T A X P I C T U S , Antilope pietà, albipes, leucopus e tragoca-
mehis), la quale p e r ò nel le Ind ie prende pure i n o m i d i N I L G A R , N I L G A I , G U R A Y A , 

M A R A V I , M A N U G O T U , ecc. Nei secoli scorsi questo an ima le non era tenuto m o l t o spesso 

i n s c h i a v i t ù neppure n e l l ' I n d i a . Tanto per l 'aspetto generale del corpo quanto pel 
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colorito, i l n i l g a u è senza d u b b i o una del le specie p i ù cara t ter is t iche d i tu t ta la so t to 
famiglia e f o r m a per cos ì d i r e u n anel lo d i cong iunz ione f r a i l cervo ed i l bue. La testa, 
i l collo e le gambe sono b r e v i , le a l t re p a r t i de l corpo r i c o r d a n o i l t o r o . 11 corpo è 
leggiermente a l lunga to , p iu t tos to grosso, p i ù a l to al garrese, p i ù robusto e p i ù largo 
nella regione torac ica che n o n nel la par te pos t e r io re ; sulle spalle presenta una piccola 
g ibbos i tà . I l co l lo è d i lunghezza media , la testa esile e s tret ta , poco r i c u r v a al la f r o n t e , 
larga al muso , con a m p i e na r i c i m o l t o fesse, l abb ro super iore coperto d i p e l i , occhi 
vivaci e d i m e d i a grandezza, l a c r i m a t o i p i cco l i m a p r o f o n d i , orecchi g r a n d i , l u n g h i 
e d i r i t t i , co rna coniche, r i c u r v e a foggia d i mezzaluna, c o m u n i ai due sessi, m a p i ù 
brevi nel la f e m m i n a che n o n nel maschio e t a lvo l t a a f fa t to mancan t i . La lunghezza 
di queste corna v a r i a f r a 20 e 25 c m . : sono grosse a l la radice e l ievemente carenate 
nella par te an t e r io re . Le gambe sono alte e r e l a t ivamente robus te ; i p i ed i hanno 
zoccoli grossi , l a r g h i e unghie p o s t e r i o r i app ia t t i t e ed ottuse. La coda scende fino 
al l 'ar t icolazione delle coscie; è coperta d ' ambo i l a t i e a l l ' e s t r e m i t à d i pe l i l u n g h i 
e di pe l i c o r t i ne l la par te super iore , per m o d o che ha l 'aspetto d i una penna f o r n i t a 
di una canna d i grossezza u n i f o r m e . La f e m m i n a ha due paia d i capezzoli . I l corpo 
è coperto d i u n pelame breve , l iscio e m o l t o fìtto i l quale sul la nuca si al lunga i n 
una c r in ie ra d i r i t t a , m e n t r e nella par te an te r iore del col lo , sotto la gola, f o r m a u n 
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lungo c iuffo penzolante. I l colore generale del mante l lo è c iner ino o bruno-cupo 
con r i f lessi a z z u r r o g n o l i ; i s ingol i pe l i sono b ianch i o f u l v i nella parte infer iore , 
b r u n o - n e r i o g r ig io - azzu r r i nel la par te superiore . La parte anter iore del ventre, le 
zampe an te r io r i e la faccia esterna delle coscie pos te r io r i sono d i color gr igio-ner iccio, 
le zampe pos te r io r i sono nere, bianche invece la parte poster iore e mediana del ventre 
e la faccia in te rna delle coscie. Due fascie t rasversal i del medes imo colore scorrono 
sui tars i , c i rcondando le coscie come u n ane l lo ; sul la gola si osserva una grossa 
macchia semilunare. . I l vert ice mesocranico, la f r o n t e , la c r in iera della nuca e i l 
c iuffet to del collo sono ner icc i . Le f e m m i n e vecchie sono p i ù fu lve ed hanno spesso 
i l color b r u n o - g r i g i o dei ce rv i . I maschi adu l t i acquistano la lunghezza complessiva 
d i m . 2,4 e ta lora per f ino d i m . 2,6 d i cu i 4 5 - 5 0 c m . spettano alla coda; l'altezza 
misura ta dalla spalla v a r i a f r a m . 1,3-1,4. I l n i lgau abi ta l ' I n d i a cisgangetica, dai 
p ied i deU ' Imala ia al Maisur ; secondo i l Jerdon sarebbe p i ù comune nella parte cen
t ra le d e l l ' I n d i a ; è p i ù ra ro lungo i l corso set tentr ionale del Gange e nell 'estremo 
sud ; manca ne l l 'Assam, i n t u t t i i paesi col locat i a or iente della baia del Bengala 
e nel l ' i sola d i Ceylan. Secondo Adams sarebbe pure ra r i ss imo nel Pandsciab. 

I l n i lgau non ha nessuna predi lezione per le reg ion i montuose : m a v i si trattiene 
abbastanza sovente quando g l i o f f rono rade boscaglie ed ampie g iung le ; i n generale 
abita le p ianure aperte, sparse d i cespugli e n o n al tu t to sprovvedute d i acqua, pe rchè 
beve t u t t i i g i o r n i , come accerta lo Sterndale. Pare che abbia l ' ab i tud ine d i deporre i 
p r o p r i escrementi i n u n luogo fisso. F o r m a quasi sempre dei b ranch i composti di 
6-20 i n d i v i d u i ; i maschi p i ù vecchi menano v i t a isolata. Del resto la sua vi ta libera 
è pochissimo conosciuta; sappiamo sol tanto che questi a n i m a l i pascolano a preferenza 
al ma t t i no e al la sera a n z i c h é d i not te e si r iposano durante le ore p i ù calde del 
pomer igg io ; tu t t av ia lo Sterndale l i v ide aggirars i qualche vo l t a nel l 'aper ta campagna 
in tut te le ore del la g iornata . Durante i l per iodo degl i a m o r i i maschi lot tano acca
n i tamente f r a l o ro e spesso si r i v o l t a n o cont ro i cacciator i che l i inseguono. Anche i 
n i lgau t enu t i i n s c h i a v i t ù si mos t rano spesso ca t t i v i e ne l pe r iodo degli a m o r i anche 
fe roc i , sebbene si addomest ichino senza alcuna d i f f i co l t à . U n n i lgau che visse a lungo 
i n I n g h i l t e r r a , vedendo u n u o m o avv ic inars i soverchiamente a l la sua gabbia, si pre
c ip i tò con t a l forza cont ro le t r a v i del lo steccato che si r uppe u n corno e m o r i in 
seguito a questa f r a t t u r a ; u n maschio af f idato alle m i e cure f e r ì assai gravemente un 
m i o v is i ta tore . 

I m o v i m e n t i del n i lgau hanno qualche cosa d i carat ter is t ico e d i par t icolare per 
g l i s t r an i m o d i i n cui si atteggia l ' an ima le . I n generale i l suo passo rassomiglia a 
que l lo delle a l t re a n t i l o p i ; ma , appena si i r r i t a , i l n i lgau inarca i l dorso, r i t rae i l 
col lo e str iscia lentamente f r a i cespugli col la coda f r a le gambe, invest igando con 
biechi sguard i i c o n t o r n i del luogo i n cui si t rova . Tu t t av ia Haacke r i fer i sce d i aver 
osservato tale a t teggiamento sol tanto nei maschi e lo considera come u n s intomo del 
r i svegl iars i de l l ' i s t i n to sessuale. Quando fugge i l n i l gau ha u n po r t amen to altero e 
maestoso: a l l o r c h é solleva ver t i ca lmente la coda acquista nuova bellezza. 

L a gestazione del n i l gau du ra 8 mesi . Nel p r i m o pa r to la f e m m i n a d à alla luce 
u n solo p icc ino ; ne i p a r t i seguenti ne met te al m o n d o due per vo l t a . Nel l ' India i 
p a r t i hanno luogo in d icembre e i l per iodo degl i a m o r i i n c o m i n c i a a l la fine d i marzo. 
Nei G i a r d i n i Zoologic i d 'Europa i p i cc in i nascono nei mes i e s t i v i ; i l p r i m o nato d i 
una coppia af f idata alle m i e cure venne al m o n d o i l g i o r n o 8 d i agosto. I neonati 

maschi e f e m m i n e rassomigl iano m o l l o al la madre ne l la t in ta de l m a n t e l l o : i l maschio 
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acquista i l suo colore cara t te r i s t ico so l tanto verso l ' e t à d i due a n n i . Ne i p r i m i g i o r n i 
che seguono la nascita i l p iccolo n i l g a u è ancora ben lon t ano da l possedere la g rande 
v i v a c i t à che d i s t ingue g l i i n d i v i d u i g i o v a n i del la sua f a m i g l i a ; passa la m a g g i o r par te 
della g i o r n a t a su l g iac ig l io i n cu i venne col locato e s i m u o v e d i rado ; la m a d r e lo 
accudisce col la mass ima tenerezza; m e n t r e prende lat te lo lecca amorosamente e g l i 
avvolge i n t o r n o la coda co l l ' i n t enz ione d i p ro tegger lo . Le f e m m i n e del n i l g a u tenute 
in s c h i a v i t ù gua rdano con occhio preoccupato e pensoso i l gua rd iano che si avv i c ina 
al l o ro p i c c i n o , g l i v a n n o i n c o n t r o onde teners i p ron te al l 'a t tacco i n c^so d i b isogno, 
ma n o n man i f e s t ano i n nessun m o d o l ' i n t i m a c o m m o z i o n e d e l l ' a n i m o . I p i c c i n i 
crescono m o l t o r a p i d a m e n t e ; da p r i n c i p i o si t r a s tu l l ano f r a l o r o come i b a m b i n i , ma 
non ta rdano ad acquistare l ' i ndo l e seria e t r a n q u i l l a dei g e n i t o r i . 

La caccia de l n i l g a u n o n è p ra t i ca t a con grande passione dag l i Eu rope i : i maschi 
più vecchi vengono uccis i a l l ' agguato o insegui t i a caval lo finché, v i n t i da l la s t an
chezza, n o n s i a r r endano al cacciatore. F i n da i t e m p i p i ù a n t i c h i i sudd i t i dei p r i n c i p i 
indiani si facevano u n piacere d i c o n d u r r e a i l o r o s i g n o r i e p a d r o n i queste splendide 
anti lopi che p e r c i ò si vedono t u t t o r a ne i p a r c h i e ne i g i a r d i n i dei g r a n d i de l paese. 
La p r i m a coppia d i n i l gau giunse i n I n g h i l t e r r a ne l l ' anno 1 7 6 7 ; verso la fine de l 
secolo scorso ne a r r i v a r o n o parecchie a l t re i n F ranc ia , i n Olanda e i n German ia . 
Oggidì i l n i l g a u è u n ospite usuale d i t u t t i i G i a r d i n i Zoologic i dove si r i p r o d u c e r ego
larmente. Questa an t i lope pare p i ù adat ta d i tu t t e le a l t re ad acc l imars i i n Europa . 
Nel 1860 i l G i a r d i n o Zoologico del re d ' I t a l i a ne ospi tava qua t t ro , ne l 1862 ne r icevet te 
al t r i dod ic i i q u a l i si m o l t i p l i c a r o n o c o s ì r ap idamen te che i n capo a t re a n n i i l o r o 
discendenti f o r m a v a n o una schiera composta d i 1 4 maschi e d i 35 f e m m i n e . Ne l 1866 
si t e n t ò d i a c c l i m a r l i ne l l ' ape r ta campagna, lasc iandol i l i b e r i ne i b o s c h i ; i n i l gau 
mostrarono d i g r ad i r e la l i b e r t à che v e n i v a l o r o concessa, si sparsero neg l i a m p i 
domini del r e , soppo r t a rono beniss imo i r i g o r i d e l l ' i n v e r n o r i coverandos i ne i m u c c h i 
di fieno sparsi appos i tamente a tale scopo ne i boschi . Essi mang iavano le fogl ie del le 
robinie assai p i ù v o l e n t i e r i d i quel le del le querc ie e dei n o c c i u o l i : erano s o m m a m e n t e 
ghiotti dei cavo l i e de l l ' insa la ta . 

La carne de l n i l g a u n o n è m o l t o pregia ta n e l l ' I n d i a , sebbene i n cer t i p e r i o d i 

dell 'anno sia tenera e sapor i ta . 

* 
* * 

Prima di ritornare dall'India nell'Africa, vera patria delle antilopi, prendiamo 
ancora a cons iderare una del le specie p i ù n o t e v o l i d i t u t t a la f a m i g l i a , anzi d i t u t t i i 
r u m i n a n t i . È questa I ' A N T I L O P E Q U A D R I C O R N E ( T E T R A C E R O S Q U A D R I C O R N I S , Antilope 
quadricornis, A. striaticornis, iodes e chikara), che rappresenta i l genere delle 
A N T I L O P I Q U A D R I C O R N I (Tetraceros). Nelle Ind ie questa an t i lope prende pure i n o m i 
di B H E R K I , C I A N G L I - B A K R A , D O C L A , B I I I R U L , K O T R I , ecc. ; I l a r d w i c k e la ch iama e r r o 
neamente « Scikara » , denominaz ione a t t r i b u i t a sol tanto a l l ' an t i lope o gazzella 
indiana (Antilope o Gabella bennetti). F r a i r u m i n a n t i addomest icat i se ne t r ovano 
alcuni che p o r t a n o 4 e pers ino 8 corna , m a n o n cost i tuiscono p e r ò una specie p a r t i 
colare e si debbono considerare come s t r ao rd ina r i e eccezioni. Nessun an imale a l lo 
stato selvat ico presenta u n o s v i l u p p o del le corna che possa gareggiare con que l lo 
dell 'ant i lope q u a d r i c o r n e . Secondo le osservazioni fat te s inora , questa an t i lope sarebbe 
dunque u n t i p o al t u t t o i sola to . U n v iagg ia to re asserisce d i aver t r o v a l o un ' a l t r a 
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specie aff ine , ma le cogniz ioni che abb iamo i n t o r n o a l l ' an t i lope quadr icorne sono 
cosi imper fe t te che riesce imposs ib i le decidere se l 'eccezione d i cui si par la sia o no 
una differenza proveniente d a l l ' e t à o dal sesso de l l ' an imale . 

L ' A N T I L O P E Q U A D R I C O R N E è un an imale t to leggiadro ed elegante. La sua lunghezza 
var ia f r a 70 e 80 c m . ; la coda è lunga 12 c m . ; l 'altezza misura ta dalla spalla oscilla 

Antilope quadricorne (Tetraceros quadricornis). l / 1 0 della grandezza naturale. 

f r a 60 -65 c m . Grand i orecchi tondeggian t i , l a c r i m a t o i a l lunga t i , l obu lo del naso 
largo e nudo, gambe snelle e pelo lungo e r u v i d o , b r u n o - f u l v o superiormente, 
bianco i n f e r i o r m e n t e e p i ù chiaro nel la f e m m i n a che n o n nel maschio , caratterizzano 
l ' an imale . 

Le corna adornano soltanto la testa del masch io : le due a n t e r i o r i si trovano 
sopra l 'angolo anter iore del l 'occhio e sono leggiermente inc l ina te a l l ' i n d i e t r o ; le due 
pos te r io r i s ' innalzano sopra l 'angolo posteriore del l 'occhio , s ' incurvano u n pochino 
al lo i nnanz i , sono cerchiate in fe r io rmen te e liscie alla pun ta . Le corna pos ter ior i sono 
lunghe 10 -12 ,5 c m . , le an t e r io r i soltanto 3-3,7 c m . e spesso appena v i s i b i l i anche nei 
maschi . L ' a n t i l o p e quadr icorne è d i f fusa i n tu t t a l ' I n d i a cisgangetica e assai comune 
i n v a r i l u o g h i , specialmente dove abbondano le co l l ine boscheggiate che le offrono 
u n piacevole soggiorno; v ive isolata o i n coppie ; manca n e l l ' i s o l a d i Ceylon, e, a 
quanto pare , anche nei paesi s i tua t i a or ien te del la baia del Bengala. 

Queste a n t i l o p i sono sommamen te caute e p r u d e n t i ; p e r c i ò lo s tudio della loro 
v i ta l ibera è m o l t o d i f f ì c i l e ; f u osservato che i poch i i n d i v i d u i t enu t i i n sch iav i tù 
d iventavano sempre p i ù ca t t i v i col crescere d e l l ' e t à . Durante i l per iodo degl i a m o r i i 
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maschi e rano cos ì ecci ta t i che si p r ec ip i t avano senza rag ione sugl i a l t r i a n i m a l i 
domest ic i ed aggredivano con i n t e n z i o n i os t i l i i so l i t i cus todi che davan l o r o i l c ibo 
quot id iano . G l i i n d i v i d u i a f f i d a t i al le cure d i H a r d w i c k e si r ip rodusse ro i n s c h i a v i t ù . 
La f e m m i n a p a r t o r ì due p i c c i n i i n una v o l t a . 

La carne de l l ' an t i l ope quad r i co rne è asciutta e coriacea e p e r c i ò poco apprezzata. 

* 
* * 

Le ANTILOPI DAL CIUFFO (CEPIIALOLOPHUS) formano un gruppo che comprende 
una serie d i specie p iu t tos to piccole , f o r n i t e d i corna b r e v i , d i r i t t e o leggiermente 
incurvate a l lo i n n a n z i che genera lmente adornano sol tanto la testa del maschio , m a 
qualchevolta si sv i luppano anche nel la f e m m i n a . Queste a n t i l o p i hanno muso p iu t tos to 
grosso, presentano u n solco p r o f o n d o f r a l 'occhio e i l naso e u n lungo c iu f fo d i pe l i 
er ig ib i l i i n mezzo al le co rna . 

L ' A N T I L O P E D A L C I U F F O ( C E P H A L O L O P H U S M E R G E N S , Capra, Antilope, Cepha-
lophorus e Grimmia mergens, Antilope nicticans) è una delle specie p i ù grosse 
del g ruppo : acquis ta la lunghezza d i m . 4 ,1 d i cu i c i rca 20 c m . spet tano al la coda ; 
l'altezza m i s u r a t a da l la spal la è d i 55 c m . Le corna d i r i t t e , foggiate a lesina, cerchiate 
da quat t ro a sei vo l t e , sono lunghe da 7 -10 c m . , m a qualche vo l t a , secondo i l 
Selous, acquis terebbero pe r f ino la lunghezza d i 12,5 c m . ; sono r icoper te o a lmeno 
oltrepassate d i m o l t o dag l i orecchi e scompaiono quasi f r a i pe l i del c iu f fo . Invece de i 
lacrimatoi si osserva d i n a n z i agl i occhi una str iscia cu rva , nuda . Le zampe sono 
molto s o t t i l i , p i cco l i g l i zoccol i e le ungh ie p o s t e r i o r i , breve la coda f o r n i t a d i u n 
fiocco t e r m i n a l e . I l colore de l m a n t e l l o è assai v a r i a b i l e : i n generale è d i co lor g r i g i o -
olivastro nel la par te super iore del corpo e ne l maschio anche b runo -g i a l l i c c io - s cu ro , 
punteggiato d i nero lungo i l dorso e le coscie. È bianco nel la par te i n f e r io re del corpo 
e passa al b r u n o - n e r o sui m a l l e o l i e sulla par te an te r io re delle gambe. L 'area d i 
diffusione de l l ' an t i l ope da l c iu f fo si estende p r inc ipa lmen te n e l l ' A f r i c a mer id iona l e 
dove questo a n i m a l e è t u t t o r a comune nel le reg ion i boscheggiale, m a giunge senza 
dubbio fino al la Guinea I n f e r i o r e e forse comprende anche la par te or ienta le 

del l 'Afr ica, come del resto f u d i m o s t r a t o da l Noack. 
Nel Paese del Capo l ' an t i l ope dal c iu f fo si fa subi to osservare da i v iagg ia to r i 

poiché abi ta i n g r a n copia le boscaglie che si estendono sulla costa del m a r e dove 
abbonda m a g g i o r m e n t e che n o n n e l l ' i n t e r n o . V ive isolata o i n coppie come tu t te le 
ant i lopi m i n o r i . N o n si a l lon tana m a i da i cespugli i n cui crede d i t r ova re u n asilo 
sicuro. Si aggira col la mass ima prudenza e con u n ' a g i l i t à merav ig l iosa nel le macchie 
apparentemente i m p e n e t r a b i l i e si r ann icch ia ne i cantucci p i ù r e m o t i . Cacciata dal 
suo nascondigl io , balza con due o t r e sa l t i ne l cespuglio p i ù v i c ino , oppure str iscia i n 
mezzo a l l ' e rba per m o d o che spesso riesce a sfuggire alle ins id ie dei cacciator i . 

« Quando si accorge che un u o m o od u n a l t ro nemico cerca d i avv ic inars i al suo 
nascondiglio », dice i l Drayson , « r i m a n e t r a n q u i l l a m e n t e nel suo giac ig l io , i m m o b i l e 
come una s tatua, m a osserva l ' i m p o r t u n o che la d i s tu rba finché si accorge d i esserne 
osservata; a l l o r a balza v ia d i scatto e si p rec ip i t a nel le boscaglie facendo una serie 
di svolte, penet ra ne i cespugli , si ins inua , si accovaccia e str iscia ne l l ' e rba e f r a le 
siepi, t an to s i lenziosamente che pare spar i l a o accovacciata. Ciò n o n è vero , p o i c h é 
continua la sua s trada sotto le fog l ie finché sia abbastanza discosta: a l lora si r i a lza e 
fugge al ga loppo . Sovente riesce a corbe l la re anche i l cacciatore p i ù esperto e i l cane 
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megl io ammaes t ra to ; m a sorvegl iando la v i a che segue n o n è d i f f i c i l e scoprire i l 
nascondigl io i n cui si è rannicchia ta e a l lo ra si riesce ad avv ic ina r l a sotto vento senza 
t roppa d i f f ico l tà . Tu t t av ia per impadron i r sene bisogna ucciderla con una fuc i la ta ben 
d i re t ta , p e r c h è , piccina q u a l ' è , sopporta una fo r te carica d i p i o m b o che basterebbe a 
f reddare u n capr io lo . Non conviene usare l ' a rch ibugio p e r c h è , siccome balza ad ogni 
m o m e n t o qua e là , r ichiede un t i r a to re assai esperto. Sovente dopo lo sparo fugge 

Antilope dal ciuffo {Cephalolophus mergens). Via d e l l a grandezza naturale. 

colla massima ve loc i t à come se i l p i o m b o n o n l'avesse neppure s f iora ta ; po i si ferma 
a l l ' i m p r o v v i s o e d imos t ra d i essere fe r i t a . Per f ino i maschi f e r i t i m o r t a l m e n t e bal
zavano f r a i cespugli come se nul la fosse. U n cane o r d i n a r i o n o n stenta a raggiungere 
l ' an t i lope dal c iu f fo . Un vecchio bracco che adoperavo nel le m i e caccie raggiunse più 
d 'una vo l ta d ivers i maschi i l les i e r i u s c ì a t r a t t ene r l i fino al m i o a r r i v o . Colla pelle 
de l l ' an t i lope da l c iuffo s ' intrecciano a l Capo le lunghe f rus te dei c a r r e t t i e r i ; la carne 
d i questo animale fornisce u n brodo eccellente. I n generale la carne degli animali 
p r o p r i d e l l ' A f r i c a mer id iona l e è assai mediocre , asciutta e i n s i p i d a ; ma posso racco
mandare ad ogni buongustaio come uno squisi to manicare t to la v ivanda che si ottiene 
col fegato d i questa piccola ant i lope . I co lon i olandesi l a rde l lano la carne del l ' an t i 
lope da l c iu f fo col grasso d i ant i lope alcina o d i i ppopo tamo e preparano i n questo 
m o d o u n arros to sapor i t i ss imo » . 

* 
* * 

I l g ruppo delle A N T I L O P I P I G M È E ( N E O T R A G U S ) comprende le specie p i ù piccole 
d i tu t t a la f a m i g l i a che sono leggiadr i an ima le t t i d i f o r m e elegantissime, m o l t o affini 

f r a l o r o . I n questo g ruppo sol tanto i maschi sono f o r n i t i d i co rna ; queste u l t i m e sono 
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piccolissime e s o t t i l i , d i r i t t e , foggia te a lesina, c i rconda te i n f e r i o r m e n t e d i poch i ce rch i 
o s emi - ce r ch i . La testa tondeggiante , i l naso aguzzo e i l muso p iccolo sono a l t r e t t a n t i 
carat ter i d i s t i n t i v i del le a n t i l o p i p i g m è e le q u a l i s i r a s somig l i ano m o l t i s s i m o tan to 
nel m o d o d i v i v e r e quan to n e l l ' i n d o l e , per cu i basta descr iverne una sola per c o n o 
scere tu t t e le a l t r e . Per conseguenza s c e g l i e r ò appun to una specie ch ' ebb i occasione 
di osservare io stesso da l ve ro . 

Il BENI-ISRAEL degli abitanti di Massaua, chiamato pure EDRO dagli indigeni del 
Tigrè ( N E O T R A G U S H E M P R I C H I I , Antilope hemprichiana, Nanotragus hempricliii), 
è uno de i p i ù l egg iad r i f r a t u t t i i r u m i n a n t i conosc iu t i . 11 maschio ha due piccole 
corna f o r n i t e d i 1 0 o 12 semicerch i sul la m e t à i n f e r i o r e del la par te esterna e col le 
punte r i v o l t e a l lo i n n a n z i , quasi r i cope r t e da l lo sv i luppa t i s s imo c iu f fo d i pe l i e 
ombreggiate da i l u n g h i s s i m i o recch i . I l co rpo è grosso, la coda rappresenta ta da u n 
rudimento coper to d i pe l i c o r t i ; le zampe hanno una lunghezza mediocre , m a sono 
s t raordinar iamente s o t t i l i , g l i zoccol i l u n g h i , s t r e t t i e aguzzi , le unghie pos t e r io r i 
appena v i s i b i l i . I l co rpo è coper to d i u n pelo f i n i s s i m o e p iu t tos to lungo che pare 
gr ig io-azzurrognolo o d i colore v o l p i n o , p e r c h è i s ingol i pe l i sono a z z u r r o - g r i g i a l la 
radice e cerch ia t i d i ch ia ro o d i rossiccio presso l ' e s t r e m i t à oscura, appena v i s ib i l e . 
Sul dorso i l m a n t e l l o d iven ta b runo- ros so e ro s so -vo lp ino su l dorso del naso e sulla 
fronte ; le coscie a n t e r i o r i sono spesso macchie t ta te , b ianche le p a r t i i n f e r i o r i e la 
parte i n t e rna del le zampe. Sopra e sot to g l i occhi si osserva una larga s tr iscia 
bianca; g l i o recchi hanno u n ' o r l a t u r a b r u n o - n e r i c c i a , le corna , g l i zoccol i e i 
lacr imatoi sono n e r i . 

I l nostro ben i - i s r ae l è abbastanza comune i n tu t t a l 'Ab i s s in i a , dal la spiaggia del 
mare f i n o a l l ' a l tezza d i 2 0 0 0 m . Quasi tu t t e le a n t i l o p i p i g m è e abi tano le r eg ion i 
boscose, tan to f r e q u e n t i n e l l ' A f r i c a . Queste f o r m e l i l l i p u z i a n e del la f a m i g l i a t r o v a n o 
modo d i s t ab i l i r s i a m e r a v i g l i a nel le macchie p i ù f i t t e che sarebbero i m p e n e t r a b i l i al le 
anti lopi m a g g i o r i e s i ap rono sempre una p o r t i c i n a f r a le spine p i ù acute. L ' ed ro p re fe 
risce la va l le a l la co l l i na , m a p i ù d i t u t t o ama g l i o r l i ve rdeggian t i dei boschi che 
costeggiano i l le t to de i t o r r e n t i p l u v i a l i dove t r o v a s tupendi nascondig l i . Le m i m o s e , 
le corona-cr i s t i , a l c u n i cespugli d i c ipar i ss i ed a l t re grosse piante sono collegate f r a 
loro da una re te d i p iante r a m p i c a n t i . I v i si vedono splendide f r o n d e lussureggiant i e 
siepi per fe t tamente chiuse a l d i f u o r i , d i cu i l ' i n t e r n o è abi tabi le ed af fa t to nascosto, 
oppure stret te macchie che s i collegano senza i n t e r r u z i o n e per l u n g h i t r a t t i . L u n g i 
dalle f o n t i v i v i f i c a n t i , i cespugl i s tanno iso la t i e i n mezzo ad essi cresce un ' e rba verde 
e succosa: l ' ed ro si compiace d i ab i ta re t a l i r adu re . Come la magg io r par te dei suoi 
affini d i cu i conosc iamo i c o s t u m i , v i v e i n coppie e n o n i n b r a n c h i ; qualche vo l t a le 
coppie sono accompagnate da l l o ro r a m p o l l o che r i ch iede ancora le cure ma te rne e 

trotta a l legramente d i e t ro i g e n i t o r i . 
Da p r i n c i p i o i l cacciatore i n c o n t r a qualche d i f f i co l t à per scopr i re i l leggiadro a n i 

malet to; m a quando ne conosce g l i us i e i c o s t u m i lo t r o v a senza d i f f i co l t à p e r c h è 
allora prende le m i s u r e oppor tune . I l co lore del man t e l l o che concorda co l l ' ambien te 
in cui v ive l ' a n i m a l e g iova essenzialmente a nascondere i l nos t ro p i g m è o . « Si r i ch iede 
l'occhio p i ù eserci tato », dice con rag ione i l Drayson , « per scopr i re l ' an t i lope p i g m è a , 
pe rchè i l co lore de l suo m a n t e l l o concorda per t a l m o d o con quel lo dei cespugli che 
r icoprono i l suolo , che n o n sarebbe possibi le osservare i l vago an imale t to senza i l 
movimento de i r a m i che sposta m e n t r e cor re . I n generale, p r i m a che i l cacciatore 
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abbia potuto convincers i che lo ha veduto realmente , l ' an imale è g ià fugg i to da un 
pezzo. Quando andavo a caccia i n compagnia d i qualche cafro d i cu i l 'occhio d i 
falco esplorava la boscaglia, uno d i essi m i diceva sovente colla mass ima sicurezza: 
« Vedete l agg iù , ecco u n ' a n t i l o p e ! ». Ma per me tu t te le ind icaz ion i r iuscivano i n u t i l i . 
Per quanto m i sforzassi ad aguzzare lo sguardo verso le macchie indicate , vedevo 
ogni a l t ra cosa, m a non l ' an t i lope ». Nei p r i m i t e m p i lo stesso accadde anche a me 
r iguardo al ben i - i s rae l ; m a al la lunga t a l i d i f f i co l t à finiscono per scompar i re dinanzi 
al l 'occhio esercitato del cacciatore. Osservando at tentamente la boscaglia, sopratutto 
nei l uogh i p iù scur i e nelle radure sovrastate dal le f r onde p i ù fìtte, si scorgono 
g l i eleganti e leggiadr i figliuoli dei boschi , i qua l i , quando sono spaventat i , si appo
stano appunto i n quei l uogh i scopert i . I l o r o sensi finissimi e p r inc ipa lmente l 'udito 
che sta i n perfe t to accordo coi l u n g h i orecchi , r i ve l ano lo ro la presenza de l l ' uomo molto 
p r i m a che questi riesca a s cop r i r l i . A l p i ù l ieve f rusc io sospetto i l maschio si drizza 
ed o r ig l i a intensamente nel la di rezione d'onde proviene i l r u m o r e ; m a ciò non gli 
basta : esso ha bisogno d i vedere e p e r c i ò si avvia lentamente verso uno d i quei luoghi 
scoperti dove si f e rma e r i m a n e i m m o b i l e come una statua, fissando i l nemico che si 
avanza. La f e m m i n a segue i l maschio a poca distanza e g l i a f f ida la cura della propria 
sicurezza. I l maschio sta r i t t o , colla testa al ta e muove sol tanto g l i orecchi , ma drizza 
i l c iuf fo d i peli che g l i adorna la testa per m o d o da r i c o p r i r e in t i e ramente le corna 
b r e v i e s o t t i l i . Così r imane or ig l iando e guardando l 'oggetto pericoloso che lo inquieta. 
Un nuovo m o v i m e n t o del nemico lo r i t r a s f o r m a i n una s tatua: i l piede sollevato 
r imane i n ar ia , l 'orecchio p iù n o n si muove , g l i occhi si fissano sopra un punto solo; 
i n somma nul la r ive l a la v i ta nel lo scaltro an imale . Quando g l i pare che i l pericolo si 
a v v i c i n i , si china e scivola i n si lenzio f r a i cespugli , sollevando le gambe cos ì leggier
mente e regolarmente come se camminasse sulle punte dei p iedi come l ' uomo , passa 
dal la parte opposta, si a tfret ta a raggiungere i l luogo i n cui la macchia è meno fitta, 
e, descrivendo un arco larghiss imo i n t o r n o al nemico, r i t o r n a al suo verde nascon
d ig l io . A l l o r c h é conosce per esperienza le ins id ie d e l l ' u o m o , to rna p i ù volont ier i 
ind ie t ro ; incalzato va i nnanz i descrivendo u n arco e costeggiando sempre i l margine 
del bosco per nascondervisi nel m o m e n t o oppor tuno . La f e m m i n a lo segue fedelmente 
passo a passo, a breve distanza. F i n c h é n o n r i suona i l r u m o r e d i una fuci la ta o non 
appare u n cane, la coppia spaventata non ta rda a r ip rendere i l suo t ro t to consueto. 
P r i m a d i met ters i i n m o v i m e n t o per fugg i re , i l maschio sbuffa con una certa forza; 
se g l i si spara addosso senza toccarlo o senza uccider lo subi to , questo sbuffo viene 
r ipe tu to da sei a ot to vol te . Dopo qualche salto la coppia r i c o m i n c i a a t ro t t a r e ; i l 
maschio si f e rma , guarda ed o r ig l i a , t o r n a a c ammina re , p o i si f e rma d i nuovo e 
finisce co l l ' i n t e r rompere la sua corsa ogn i 10 o 20 passi. Sparandogl i addosso anche 
senza effet to, esso fugge con grande r a p i d i t à per 4 0 0 - 6 0 0 passi, manifes tando tut ta la 
v e l o c i t à d i cui è capace. Spicca l a rgh i ss imi sal t i ad arco, colle gambe an t e r io r i stret
tamente ravv ic ina te a l corpo e le pos te r io r i al lungate come la testa. Per vero dire 
è d i f f i c i l i s s i m o riconoscere un 'an t i lope p i g m è a in una così rap ida fuga . I suoi m o v i 
m e n t i sono così veloci e i l suo aspetto cos ì diverso d a l l ' o r d i n a r i o che l 'occhio crede 
ravvisare un a l t ro an imale . Non d i rado si scambierebbe i l leggiadro r u m i n a n t e con 

una lepre, ma dopo qualche tempo s ' impara a r iconoscer lo anche m en t r e fugge a 
p rec ip iz io . 

Ogni coppia d i an t i l op i p i g m è e most ra d i affezionars i al luogo i n c u i h a s t a b i l i t o la 

sua d i m o r a , finché non ne viene scacciata o n o n riesce a scopr i re a poca distanza un 
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nascondiglio m i g l i o r e . I l cacciatore p u ò r iconoscere da lon tano i n q u a l par te del la 
boscaglia t r o v e r à i l ben i - i s r ae l ; lo a lberga senza dubb io i l cespuglio p i ù fitto e i n t r i 
cato, quando pure r icoprisse una s u p e r f ì c i e d i 25 m e t r i q u a d r a t i . Le a n t i l o p i p i g m è e 
mangiano a preferenza le f r o n d e de i cespugli i n cu i v i v o n o . Le m i m o s e p r o v v e d o n o 

probabi lmente a l ben i - i s r ae l la m a g g i o r par te de l suo c ibo . 
Le nos t re gh io t t e f ig l i e de i boschi mang iano av idamente le f o g l i o l i n e p i ù tenere, 

ma n o n disdegnano neppure le g e m m e e i r amosce l l i v e r d i . Come la gazzella, i l b e n i -
israel scava piccole buche nel le qua l i depone i suoi escrement i . Questi r a s somig l i ano 
a quel l i de l la lepre nel la f o r m a , ne l la m o l e e ne l co lore e fo rn i scono a l cacciatore le 
indicazioni p i ù precise su l la coppia da l l a quale p r o v e n g o n o : i nd icano se si p u ò t r ova re 
ancora, oppure se è m o r t a o p a r t i t a . I n generale la buca che cont iene g l i esc rement i 

si t rova f r a due cespugl i , a poca dis tanza da l la macchia che costi tuisce i l l o r o soggiorno 
prediletto. 

F inora n o n a b b i a m o che poch i s s imi ragguagl i i n t o r n o al la r i p r o d u z i o n e delle a n t i 
lopi p i g m è e . Io stesso n o n r i u s c i i a saperne g r a n cosa. N o n posso de te rmina re con cer
tezza la stagione i n cu i hanno luogo g l i a ccopp iamen t i e non è pu re ben nota la dura ta 
della gestazione. U n cacciatore abissino m i r a c c o n t ò che ne l pe r iodo degl i a m o r i i l 
quale p r o b a b i l m e n t e r i c o r r e verso la fine de l la stagione delle pioggie , i maschi sanno 
adoperare ben iss imo le l o r o piccole corna ; m a debbo pure osservare che g l i Ab i s s in i 
non sono n a r r a t o r i t r o p p o fede l i , p e r c h è p a r l a n o v o l o n t i e r i ne l senso d i ch i l i ascolta, 
rispondono a f f e r m a t i v a m e n t e a tu t te le domande e adornano le l o r o r isposte d i b e l 
lissime favole t te . Per conto m i o ebb i occasione d i osservare parecchie cent inaia d i 
beni-israel senza t r o v a r v i neppure u n maschio isola to . I n c o n t r a i sempre e dapper tu t to 
soltanto coppie . E h r e n b e r g considera i l mese d i maggio come i l t empo i n cu i hanno 
luogo i p a r t i : io p e r ò v i d i m o l t i p i c c i n i co i g e n i t o r i i n m a r z o e i n ap r i l e . Quasi tu t te 
le f emmine da m e uccise nel la seconda m e t à d i m a r z o erano pregne, con m i o grande 
rincrescimento ; ne l mese d i ap r i l e v i d i le coppie accompagnate dai l o ro p i c c i n i e 

catturai u n p i cc ino na to da poch i g i o r n i . 
Pare che neh 'Ab i s s in i a vengano pres i sol tanto i p i cc in i na t i da poco e i n e t t i a 

d i fènders i col la f u g a ; a lmeno n o n m i f u poss ibi le d i ot tenere neppure u n solo i n d i v i d o 
adulto, nonostante m o l t e fa t iche . I c a f r i appostano va r i e cordicel le lungo la v ia pe r 
corsa dalle a n t i l o p i p i g m è e le q u a l i v i inceppano e v i r i m a n g o n o attaccate per una 
gamba ; quando v o g l i o n o averne sol tanto la carne, col locano nelle boscaglie apposite 
trappole. I n c u r v a n o u n a lbero , v i al lacciano una corda e lo depongono in uno dei sen
tieri percors i dal le a n t i l o p i , che si r iconoscono f ac i lmen te e i n generale si t rovano 
nel cuore delle macchie , e r izzano u n p i u o l o per m o d o che l ' an ima le possa a t t e r ra r lo 
mentre cor re . I l co l lo de l l ' an t i l ope è preso ne l laccio, l ' a lbero si r izza ad u n t ra t to e i a 

povera bestia imp icca t a soccombe i n poch i m i n u t i . 
La carne de l ben i - i s rae l è p iu t tos to du ra e f i l amentosa , sebbene s o m m i n i s t r i una 

vivanda d iscre ta . Forn isce u n o t t i m o b r o d o e u n a r ros to mediocre . Per conto 
mio, seguendo i l cons ig l io d i Drayson , m i a t t enn i sempre al fegato d e l l ' an t i lope 
p igmèa e debbo confessare che questa parte del suo corpo costituisce una vera 

ghiot toneria . 
Non m i f u possibi le fa re n é raccogl iere nessuna osservazione i n t o r n o alle a n t i l o p i 

p igmèe adul te tenute i n s c h i a v i t ù : m a l g r a d o le cure p i ù assidue, i l p iccino d i cu i ho 
parlato m o r ì i n capo a poch i g i o r n i . Mia mog l i e che lo accudiva in m o d o speciale, l o 

faceva a l l a t t a re da una capra sorveg l iandone d i l igen temente l ' a l imen taz ione . Esso 
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succhiava senza d i f f ico l tà i l lat te della capra e da p r i n c i p i o parve sopportare benissimo 
la s c h i a v i t ù . Si era avvezzato per t a l m o d o al la sua p ro te t t r i ce che non la temeva 
p iù affat to e g ius t i f icava pienamente le nostre l iete speranze. U n bel g io rno osservammo 
che g l i si era svi luppato u n t u m o r e nel la gola e l ' i n d o m a n i la povera bestia dovette 
soccombere. P i ù t a r d i seppi da v a r i a l t r i osservator i che nel la l o r o pa t r ia le ant i lopi 
p i g m è e possono sopportare abbastanza bene la s c h i a v i t ù . F u o r i del paese nat io soc
combono i n breve a l l ' i n f luenza del c l i m a e p e r c i ò è d i f f i c i l i s s imo t raspor tar le v ive in 
Europa. Nel Paese del Capo e i n a l t re p a r t i d e l l ' A f r i c a vennero tenute p i ù volte in 
camere o i n c o r t i l i o r ec in t i chiusi da ogn i par te . Si dice che g l i i n d i v i d u i presi giovani 
d imost rano presto u n grande affet to al l o ro padrone, obbediscono al suo r i c h i a m o , si 
lasciano toccare, accarezzare e por tare i n braccio senza oppor re la p i ù piccola resi
stenza e si so t tomet tono in t i e ramente a l la v o l o n t à d e l l ' u o m o . Sono buone, mansuete 
e gen t i l i i n sommo grado. Mangiano pane, carote, patate e civaie, m a n o n disdegnano 
neppure i fiori e i f r u t t i , leccano i l sale con piacere come la maggior parte degli al t r i 
r u m i n a n t i e non possono fare a meno del l 'acqua. Sono cos ì pu l i t e che si possono 
tenere senza tema nelle stanze ove si a b i t a ; l ' o r i n a sola ha u n odore sgradevole. 
Quando hanno vogl ia d i vedere i l l o ro guard iano belano leggiermente . Espr imono la 
paura con f r equen t i s t e rnu t i . Ciò si p u ò osservare duran te i t e m p o r a l i , p o i c h é allora 
sternutano ad ogni r o m b o d i tuono . 

Non d i rado dai solchi che fanno le veci dei l a c r i m a t o i , secernono una sostanza 
oleosa, appiccaticcia, che ha u n fo r te odore d i muschio apparentemente assai gradito 
a l l ' an imale . Del resto conservano i l o ro cos tumi anche quando sono tenute i n schia
v i t ù . Così, per esempio, non riescono m a i a perdere al tu t to la l o r o inna ta t imidezza: 
a l l o r c h é una persona estranea alla casa fa u n m o v i m e n t o brusco, tentano perf ino di 
accovacciarsi e d i nasconders i ; m a dopo qualche m i n u t o manifes tano d i nuovo ai 
lo ro amic i la consueta f iducia . 

Pochissime an t i l op i p i g m è e giunsero v ive i n Europa . Quasi tu t te m u o i o n o durante 
i l viaggio p e r c h è mancano del cibo fresco e delicato d i cu i hanno bisogno. Quando 
r iusci i a convincere i m i e i a m i c i s t ab i l i t i i n A f r i c a che tut te le a n t i l o p i p i g m è e man
giano gemme e ramosce l l i e p e r c i ò ne l viaggio debbono essere cibate d i fogl ie secche 
e n o n g i à d i fieno, m i f u possibile ottenere da l lo Zanzibar u n ' a n t i l o p e strettamente 
aff ine alla p i g m è a , c ioè un'ANTiLOPE M U S C H I A T A ( N E O T R A G U S M O S C H A T U S ) . I l leggiadro 
an imale t to era stato accudito i n m o d o par t ico la re duran te i l v iaggio ; quando giunse 
i n Europa era g i à cos ì domestico che non presentava p i ù alcuna traccia della t i m i 
dezza carat terist ica che dis t ingue le a n t i l o p i assoggettate da poco t empo al la schiavi tù . 
M o s t r ò d i t rovars i benissimo nel la sua nuova d i m o r a e parve g rad i re le carezze che 
t u t t i andavano a gara ne l p r o d i g a r g l i . I n generale m e n t r e c a m m i n a v a al lungava i l 
co rpo , abbassando la testa e i l co l lo , e ad ogni passo muoveva la coda d 'a l to i n basso. 
Si n u t r i v a d i carote, d i patate e d i cavol i sminuzzat i a cu i io faceva aggiungere qualche 
vol ta u n p o ' d i crusca, avendo cura d i scegliere i l t u t to col la mass ima di l igenza. Era 
pure gh io t to dei r amosce l l i f reschi , p r o v v e d u t i o sp rovvedu t i d i fogl ie e dell 'erbetta 
m o l t o tenera d i cu i mangiava sol tanto le punte . Belava come g l i agnel l i e sbuffava in 
m o d o par t icolare . 

Dopo l ' u o m o i l leopardo è i l peggiore nemico de l l ' an t i lope p i g m è a . I f e l i n i m ino r i 
e l ' aqu i la predat r ice la ins id iano con suff iciente accanimento danneggiando a prefe
renza i p i c c i n i . G l i sc iacal l i , le v o l p i ed a l t r i a n i m a l i c o n s i m i l i si debbono pure anno
verare f r a i n e m i c i del beni - i s rae l e de i suoi a f f i n i . 



Calotr aghi 

* 
* * 

II Sundevall raccoglie nel genere dei CALOTRAGHI (GALOTRAGUS) diverse altre anti
lopi m i n o r i , n o n m e n o leggiadre ed e legant i del le a n t i l o p i p i g m è e , f o r n i t e d i muso 
spiccato, d i l a c r i m a t o i a rcua t i e co l loca t i t rasversa lmente , d i coda breve e p rovvedu ta 
di un fiocco t e r m i n a l e e d i corna b r e v i , d i r i t t e , l egg ie rmente r i c u r v e a l la pun ta , che 
adornano so l tan to l a testa de l maschio . 

Uno dei rappresentanti più conosciuti di questo genere è I'ORIBI (GALOTRAGUS 

SCOPARIUS, Antilope scoparea e melanura, Scopophorus scoparius). Questo an ima le 
è un po ' p i ù p icco lo de l nos t ro cap r io lo : la sua lunghezza g iunge a m . 1 . 1 ; l 'a l tezza 
misurata da l garrese è d i 6 0 c m . ; m i s u r a t a da l l a regione sacrale è u n p o ' p i ù cons i 
derevole; l ' an ima le si d i s t ingue per le sue f o r m e e legant i e p r o p o r z i o n a l e . 11 man te l l o 
è di colore r o s s o - v o l p i n o - c h i a r o o b r u n o - g i a l l o nel la par te super iore de l corpo e b i anco -
niveo nel la par te i n f e r i o r e , come pure nel le p a r t i i n t e rne e pos t e r io r i del le gambe. 
Sono pure b ianch i : i l m e n t o , le l a b b r a , u n a macchia che si osserva sugl i occhi e la 
parte in t e rna degl i o recch i f o r n i t i d i m a r g i n i b r u n o - n e r i . Le corna piccole, quas i v e r 
ticali, l egg ie rmente r i c u r v e a l l ' i n d i e t r o p o i inc l ina te a l l ' i n n a n z i , le q u a l i , spettano 
soltanto al maschio , a l la base sono cerchiate nove vol te i n m o d o assai d i s t i n to . L a 
loro altezza g iunge spesso a 12 c m . Nel le gambe a n t e r i o r i penzolano dal le g inocchia 
lunghi c iu f f e t t i d i p e l i . La coda è cor ta , m a f o r n i t a d i u n fiocco t e r m i n a l e . L ' o r i b i 
abita l ' A f r i c a m e r i d i o n a l e , m a i l Selous lo t r o v ò pure var ie vo l te a n o r d del lo Zambese. 

I l Drayson ne descrive la v i t a ne l m o d o seguente : « Ment re quasi t u t t i g l i a n i m a l i 
e i n par t ico lar m o d o le a n t i l o p i scansano l ' u o m o quan to meg l io possono, men t r e le 
grandi a n t i l o p i de l Capo si a l lon tanano dal le ab i t az ion i de i co lon i fino a l la dis tanza d i 
100 m i g l i a , ve ne sono a lcune le q u a l i pa iono inaccessibi l i a l t i m o r e che l ' u o m o incute 
agli a n i m a l i , f r equen tano le sue d i m o r e finché n o n abbiano pagato col la v i t a i l fio 
della l o ro fiducia. È p robab i l e che certe l o c a l i t à abbiano per quest i a n i m a l i delle a t t r a t 
tive cosi g r a n d i , che, appena quest i le lasciano, q u e l l i v i accorrono da l u o g h i i g n o t i 
per i m p a d r o n i r s e n e . Ciò accade appun to r i g u a r d o a i T o r i b i . Questo leggiadro ed 
elegantissimo a n i m a l e v i v e nel la v i c inanza i m m e d i a t a d e l l ' u o m o , appunto là dove 
ogni g io rno è cost re t to a f u g g i r e d i n a n z i a l suo peggiore nemico . Se u n cacciatore ne 
percorre g i o r n a l m e n t e i l d o m i n i o e uccide t u t t i g l i o r i b i che i n c o n t r a su l la sua strada, 
non ha b isogno d i aspettare neppure qua t t ro o c inque g i o r n i per incon t ra re nuove 
prede le q u a l i n o n t a rdano a c o m p a r i r e ne i c o n t o r n i de i v i l l a g g i . S ' incont rano i n coppie 
nelle p i anu re : insegui te , si r i cove rano d i rado ne i boschi o nel le macchie . 11 l o r o sog
giorno abi tua le è l ' e rba al ta che r i m a n e nel la steppa dopo che questa è stata i n c e n 
diata, ma si t r a t t engono pu re v o l o n t i e r i sulle fa lde scoscese dei c o l l i dove s i nascondono 

fra i sassi o f r a le roccie . 
« È assai d i le t t evo le veder le fugg i re quando vengono dis turbate o spaventate. F u g 

gono col la mass ima v e l o c i t à , q u i n d i spiccano a l l ' i m p r o v v i s o u n salto enorme balzando 
in aria fino a l l 'a l tezza d i v a r i m e t r i , p o i t o r n a n o a correre e d i nuovo balzano i n a r ia , 
forse co l l ' i n t enz ione d i sorvegl iare i c o n t o r n i de i l uogh i i n cui si t r ovano , p e r c h è sono 
tanto p icc ine che n o n possono vedere n u l l a o l t r e l 'altezza de l l ' e rba . A l l o r c h é ne l p r i m o 

salto l ' o r i b i h a scoperto qualche cosa d i sospetto, ne spicca parecchi uno d ie t ro l ' a l t r o 
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Oribi (Calotragus scoparius). 1 / 1 0 della grandezza naturale. 

e a l lora pare realmente f o r n i t o d i a l i e capace d i l i b r a r s i ne l l ' a r ia a suo piacimento. 
Inseguito da u n cane, balza r ipe tu tamente i n a l to , osserva i c o n t o r n i del luogo mentre 
si l i b r a ne l l ' a r ia , riconosce la d i rezione d'onde viene i l nemico e a l lora riesce a sfug
g i r g l i con una svolta subitanea. Quando ricade a t e r ra tocca i l suolo dappr ima colle 
zampe pos te r ior i . Sorpreso e messo i n fuga corre per qualche m i n u t o i n mezzo all'erba 
im i t ando i l vo lo della beccaccia. Volge a zig-zag da l l 'una e da l l ' a l t r a parte, striscia o 
balza sul l 'erba colla r a p i d i t à del l ampo e i n generale, p r i m a che i l cacciatore abbia 
potu to spianare l ' a rma , si t rova g ià al la distanza d i 100 passi. I b u o n i t i r a t o r i uccidono 
queste an t i l op i col p iombo grossolano da capr io lo . Nei p r i m i g i o r n i v o l l i fare altret
tan to , m a r i conobb i che è assai megl io adoperare le pal le invece dei p a l l i n i . Nei luoghi 
in cu i l 'erba giunge all 'al tezza d i 2 m . dovevo andare a caccia a cavallo per vedere 
la preda e f u appunto in grazia d i c iò che m i f u dato di osservarla per bene. 

« Se la pal la ha fe r i to l ' o r i b i , non è d i f f i c i l e impadron i r sene , p e r c h è la delicata 
best iol ina non sopporta le fer i te a cui resistono beniss imo l ' an t i lope dal c iuffo e l'eleo
t rago. Ma, per vero d i re , debbo osservare che per ottenere lo scopo desiderato i l 
cacciatore deve seguire con m o l t a at tenzione la bestia m e n t r e fugge dopo lo sparo. 
Quando si accorge d i essere f e r i t o , l ' o r i b i cerca d i nascondersi nel l 'erba alta. Di là 
striscia verso qualche cespuglio, qualche sasso, qualche f o r m i c a i a , v i si rannicchia ed 
aspetta la m o r t e . Chi lo segue lo t r o v a quasi sempre giacente i n quei l u o g h i ; ma se 
n o n è m o r t o ancora si alza e fugge col la mass ima v e l o c i t à possibile. Da p r inc ip io ne 
perde t t i m o l t i ; p i ù t a r d i , f a m i g l i a r i z z a n d o m i coi l o r o cos tumi , l i tenevo d 'occhio e mi 
avv ic inavo i n s i lenzio a l l o r o giacigl io f i n c h é n o n si presentasse i l m o m e n t o oppor
tuno per ucc ide r l i . L a f e m m i n a par tor i sce u n solo nato per vo l t a i l quale viene 
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raggiunto senza alcuna d i f f i co l t à da un cane d i s c r e to ; l a sua ca rne , p repara ta i n 
vari m o d i , è considerata dai co lon i come u n cibo squis i to » . 

Non r i u s c i i a t r ova re nessun ragguagl io i n t o r n o al la v i t a degl i o r i b i t e n u t i i n 
. . . . . SO D e> 

schiavi tù . 

* * 

Tutte le antilopi montane si distinguono dalle altre per la struttura corporea tozza 
e robusta. Nel le figlie del m o n t e sono scomparse i n t i e r a m e n t e : l 'eleganza delle f o r m e , 
la sveltezza generale del co rpo e sopra tu t to l 'a l tezza del le gambe che rende tanto l eg 
giadre mol t e specie. Le a n t i l o p i m o n t a n e sono invece r e l a t ivamen te ta rchia te e f o r n i t e 
di gambe cor te . G l i zoccol i sono c o n f o r m a t i per m o d o che t u t t o i l peso del corpo posa 
sulle punte . Tale p a r t i c o l a r i t à rende i l piede al t u t t o s ingolare : lo zoccolo si accorcia, 
non è p iù cos ì aguzzo, m a b e n s ì a r r o t o n d a t o ; anche le unghie pos t e r io r i sono p i ù 
lunghe d i quel le che si osservano nel le specie p r o p r i e delle p ianure . Un man te l l o p i ù 
o meno fìtto ed i sp ido d is t ingue pure le a b i t a t r i c i delle fresche a l ture . Tale s t r u t t u r a è 
comune a tu t t e le a n t i l o p i mon tane le q u a l i p e r ò d i f fe r i scono f r a l o r o ne i cara t ter i 
delle corna d i c u i o ra sono f o r n i t i i due sessi ed ora sol tanto i masch i : anche la f o r m a 
delle corna è soggetta a m o l t e v a r i a z i o n i . 

Il SALTARUPE dei coloni o SASSA degli Abissini (OREOTRAGUS SALTATRIX, Antilope 
saltatrix e oreotragus, Calotragus oreotragus) appar t iene a questo g r u p p o e cos t i 
tuisce u n genere pa r t i co la re . Nel l 'aspet to generale del corpo i l sal tarupe r i co rda s i n 
golarmente i l camoscio, m a nel lo stesso t empo anche va r i e specie m i n o r i d i capre. I l 
corpo è t a rch ia to , i l co l lo cor to , la testa ot tusa e tondeggiante , la coda rappresentata 
da un breve moncone , le gambe basse e tozze. G l i a l t r i ca ra t t e r i d i s t i n t i v i d i questo 
animale sono : g l i o recchi l u n g h i s s i m i e l a r g h i , g l i occhi g r a n d i , c i rconda t i da u n o r l o 
nudo e p r o v v e d u t i a n t e r i o r m e n t e d i l a c r i m a t o i d i s t i n t i , g l i zoccol i a l t i , p i a t t i a l l ' es t re 
mità, a r ro tonda t i nel la par te i n f e r i o r e e d i v a r i c a t i e finalmente i l pelo r u v i d o , fittis
simo ed a r r u f f a t o . 11 maschio è f o r n i t o d i corna b r e v i , nere e d i r i t t e , lunghe a l l ' i nc i r ca 
10 cm., ve r t i c a l i e cerchiate al la base. I n complesso i l colore del sassa r i c o r d a que l lo 
del capriolo. I l m a n t e l l o è d i colore g i a l l o -o l i va s t ro screziato d i nero nel la parte supe
riore ed esterna de l corpo , p iù pa l l ido i n f e r i o r m e n t e , m a sempre screziato; la gola e 
le parti i n t e r n e del le gambe hanno invece una t in t a bianca u n i f o r m e . Le labbra sono 
ancora p i ù chiare del la gola, g l i orecchi coper t i es ternamente d i pe l i ner i e c o r t i , i n t e r 
namente d i l u n g h i pe l i b i a n c h i e m a r g i n a t i d i pel i b r u n o - s c u r i . I s ingol i pe l i sono 
grigio-bianchi a l la radice , p i ù scur i , b r u n i c c i o n e r i verso la punta , b i anco-g ia l logno l i , 
gial lo-brunicci o s cu r i a l l ' e s t r e m i t à . La lunghezza de l l ' an imale è d i circa 1 m . , l 'altezza 
giunge a 60 c e n t i m e t r i . 

« Guardando i l f o n d o d i u n p rec ip iz io », dice i l Gordon C u m m i n g , « v i d i parecchie 
volte due o t re sassa che giacevano l ' uno accanto a l l ' a l t r o , generalmente sopra qualche 
roccia p iana difesa d a l l ' a r d o r e del sole m e r i d i a n o d a l l ' o m b r a amica d i qualche a r b o 
scello. Se spaventavo le graziose bestie, balzavano d i rupe i n rupe con una v e l o c i t à 
incredibile, come se fossero state tante pal le d i g o m m a elast ica: val icavano i crepacci 
e i prec ip iz i con una sicurezza uguale a l la l o ro ag i l i t à ». I l R ù p p e l a f f e r m ò per la 
prima vo l t a con assoluta certezza che i l sassa e i l sa l t a rup i cost i tuiscono un solo e 
medesimo an ima le . P r i m a che egli avesse esplorato l 'Abiss in ia nessuno supponeva 
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che questa ant i lope abitasse delle r eg ion i così se t t en t r iona l i ; a lmeno t u t t i i na tura
l i s t i che lo precedettero assegnarono a l sa l ta rupi come area d i d i f fus ione soltanto la 
parte mer id iona le d e l l ' A f r i c a . I l B ò h m lo i n c o n t r ò var ie vol te n e l l ' A f r i c a or ientale . 

I l sa l tarupi o sassa abita le montagne p iu t tos to a l te ; ne l paese dei Bogos vive in 
una zona compresa f r a l 'altezza d i 600 e d i 2500 m e t r i . Vive i n coppie come l 'antilope 
dal c i u f f o ; tu t t av ia se ne incon t rano spesso p iccol i b r a n c h i compost i d i t re o quattro 
i n d i v i d u i , vale a d i re d i una coppia accompagnata da l p r o p r i o figlio o d i due coppie 
che si sono associate e per qualche t empo si aggirano i n compagnia . Quando i l tempo 
è bel lo t a l i br igate r icercano le a l t u r e ; la pioggia persistente le induce a scendere nelle 
val la te . A l ma t t i no e a l la sera le coppie si a r rampicano sopra grossi massi, a prefe
renza sulla vetta del mon te dove r i m a n g o n o per lunghe ore i m m o b i l i come sentinelle 
i n vedetta, cogli zoccoli s t re t t i l ' uno cont ro l ' a l t r o . F i n c h é l 'erba è i n u m i d i t a dalla 
rugiada si aggirano f r a i sassi ; nelle ore p i ù calde del pomer igg io si r icoverano sotto 
gl i a lber i o a l l ' ombra dei massi p i ù grossi ; si adagiano a preferenza sopra qualche rupe 
ombreggiata d 'onde possano sorvegl iare comodamente i c o n t o r n i del l o ro giaciglio. 
Di t r a t to i n t ra t to uno dei coniugi fa capol ino dal la vet ta p i ù v ic ina per esplorare a 
sua vo l ta la l o c a l i t à . Ogni coppia si affeziona con grande tenerezza al luogo i n cui ha 
s tabi l i to la sua d i m o r a . A Mensa i l padre F i l i p p i n i poteva i n d i c a r m i con certezza 
l ' a l tu ra e la d i m o r a prescelta da una data coppia d i sassa. 

I l sassa si nu t r e d i mimose e d i a l t re fog l ie , d i erba, d i piante montane che va a 
cercare nel le ore ma t tu t ine e seral i . Passa le ore p i ù calde della giornata f r a i cespugli 
d i euforbie , oppure nel l ' e rba alta i n t o r n o ai massi rocciosi e i l cacciatore si affatica 
invano per scoprire l ' an imale t to p r e s s o c h é inv i s ib i l e , men t r e a l l ' a lba e a l t ramonto 
lo scorge e lo dis t ingue fac i lmente anche da lontano per la grande trasparenza del
l ' a r ia e per la stranezza del l 'a t teggiamento che prende a r rampicandos i sulle roccie più 

elevate. 
Non si p u ò d i re che i l sassa sia u n an imale veramente t i m i d o ; tu t tav ia è proba

bi le che ciò de r iv i dalla sicurezza d i cui gode f r a g l i Abiss in i . Quando è spaventato 
svi luppa e manifesta tut te le sue a t t i t u d i n i n a t u r a l i . Balza da una sporgenza all 'altra 
sulle paret i rocciose p i ù erte colla v e l o c i t à del l 'uccel lo , corre su l l ' o r lo dei precipizi più 
spaventosi e sale e scende con uguale leggerezza. La p i ù piccola sporgenza g l i basta 
per appoggiare saldamente i l piede ; le sue mosse sono ag i l i e sicure i n qualunque 
circostanza. La forza delle sue gambe d iventa a d d i r i t t u r a a m m i r a b i l e quando i l sassa 
fugge salendo verso la vetta del colle. A l l o r a ogn i muscolo è i n azione. I l corpo pare 
p i ù robusto ancora ; le f o r t i gambe sembrano fatte d i acciaio t empra to . Ogni balzo 
solleva l ' an imale ne l l ' a r i a . Ora si presenta l iberamente al lo sguardo, o ra scompare fra 
le pietre o i n mezzo alle piante alte p i ù d i u n m e t r o che r ives tono i decl iv i scoscesi 
delle col l ine . Corre con una ve loc i t à i nc r ed ib i l e : poch i i s t an t i g l i bastano per portarsi 
f u o r i del t i r o del fuc i l e . Tu t t av ia , inseguendolo, si riesce t a lvo l ta a sparargl i addosso 
un ' a l t r a vo l t a . Nelle reg ion i i n cui le a r m i da fuoco sono poco conosciute, da principio 
g l i spar i n o n fanno m o l t o effetto sugli a n i m a l i selvat ici e i sassa, essendo avvezzi al 
r u m o r e delle pietre che ro to lano g iù dai m o n t i , badano appena alle fuci la te . Se i l 
cacciatore si t iene p ron to a sparare due vol te fin da p r i n c i p i o , p u ò benissimo uccidere 
la coppia , p e r c h è i l sassa r i m a n e sempre qualche istante presso i l compagno ucci«o, 
con templandolo con grande angoscia ed emet tendo quel la specie d i singhiozzo dolo
roso o d i avve r t imen to comune a tante a n t i l o p i . I l p r i n c i p e d i I lohen lohe uccise ima 
vo l ta i due maschi d i una doppia coppia con due r a p i d i spar i successivi. 
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Pare che n e l l ' A b i s s i n i a i p a r t i del sassa abbiano luogo al p r i n c i p i o del la stagione 
delle g r and i p ioggie . Nel mese d i m a r z o t r o v a i una coppia accompagnata da u n pic
cino d i c i rca sei mes i . G l i Ab i s s in i n o n f u r o n o i n grado d i d a r m i nessuna indicazione 
più esatta, sebbene conoscessero beniss imo i l sassa. 

L 'un ico sassa che m i f u dato d i vedere i n u n g i a r d i n o zoologico giunse a Ber l ino 
nel 1875. Osservandolo si riconosceva subi to che l ' u o m o lo aveva cat tura to pochi 
giorni dopo la sua nasc i ta : era u n leggiadro an ima le t to perfe t tamente domest ico. Si 
avvicinava con piena f iduc ia a i v i s i t a t o r i del g i a r d i n o , f iu tava le l o r o m a n i come g l i 
altri ogget t i che r i sveg l iavano la sua c u r i o s i t à e g rad iva i bocconcin i p r e l i b a t i , senza 
però i m p l o r a r l i i n nessun m o d o . Invece sceglieva sempre i l c ibo m i g l i o r e . P re fe r iva 
le fog l io l ine e le piccole pannocchie de l l ' e rba a i r amosce l l i ed alle fogl ie degl i a l b e r i , 

ma forse so l tan to i n seguito ad una lunga ab i tud ine . 
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* 
* * 

Il GORAL dell'India appartiene al gruppo delle ANTILOPI CAPRINE (NEMORHOEDUS) 

e possiede anch'esso quella s t raord inar ia ag i l i t à nel lo a r rampica r s i sui m o n t i che ha 
procacciato al sassa l ' ammi raz ione de l l ' uomo . I l nome locale d i G O R A L si r i fer isce tanlo 
alla f o r m a del corpo quanto al modo d i v ivere d i questo ruminan t e . Tut te le antilopi 
appartenenti a questo g ruppo rassomigl iano mol t i s s imo alle capre. I due sessi hanno 
corna caprine, m a cerchiate alla base che da p r i n c ip io s ' innalzano ver t icalmente sulla 
testa, s ' incurvano alquanto a l l ' i nd ie t ro verso la punta e non sono angolose come quelle 
delle capre. Mancano i l a c r i m a t o i . F ino ra le specie che appartengono a questo gruppo 
sono poche e conosciute m o l t o imper fe t t amente . 

Il GORAL (NEMORHOEDUS GORAL, Antilope, Capricornis e Hemitragus goral) ha 
la mole di una capra. La sua lunghezza è poco superiore a m . 1,2, la coda è lunga 
10 c m . e 20 c m . col c iuf fo d i pel i d i cui è adorna ; l 'altezza misura ta dal garrese è 
d i 75 c m . Le corna del maschio sono lunghe da 15 a 22 c m . , corte, so t t i l i e tondeg
g i a n t i ; i due fus t i sono m o l t o r avv ic ina t i alla radice e si d ivar icano verso l ' e s t r emi tà . 
I l numero degli ane l l i d i cresciuta var ia f r a 20 e 4-0. Questa specie si distingue pei 
seguenti ca ra t t e r i : corpo tarchiato , dorso d i r i t t o , gambe s o t t i l i , col lo d i media lun
ghezza, testa corta, assottigliata an te r io rmente , occhi g rand i ed o v a l i , orecchi lunghi 
e so t t i l i e pelo corto e fitto, a lquanto i r t o sul t ronco e sul col lo . I l mante l lo è di colore 
gr ig io o bruno-ross iccio , screzialo d i nero o d i rossiccio sui fianchi e nel la parte infe
r iore del corpo dove p e r ò si osserva una piccola striscia longi tud ina le gial la . I l mento 
è bianco come la gola ed una striscia che scorre d ie t ro le guancie fino all 'orecchio. 
La cresta d i pel i che scorre lungo i l mezzo del dorso è nera. Le corna della femmina 
sono p iù corte e p i ù so t t i l i d i quelle del maschio, ma ugualmente conformate e colorite 
nei due sessi. 

Secondo Adams, Jerdon e K i n l o c h , l 'area d i d i f fus ione del gora l sarebbe l imitata 
aH' lmalaia e più propr iamente ad una zona compresa f r a l 'altezza d i 1000 e 2600 m. 
sul l ive l lo del mare . I l K i n l o c h accerta che v ive socievolmente i n b ranch i numerosi, 
sparsi i n a m p i t r a t t i d i te r reno , oppure in coppie o a d d i r i t t u r a isolato. A b i t a le boscaglie 
e le radure scoperte che si estendono sulle falde dei m o n t i , m a sopratut to le roccie 
scoscese sparse d i r a d i cespugli e d i scarsi g r u p p i d i a rboscel l i . Cerca d i r iparars i dal 
sole a l l ' ombra degli a l b e r i ; m a quando i l cielo è nuvoloso pascola senza interruzione 
per tut ta la g iornata . Siccome si avvic ina spesso ai v i l l agg i e ai casolari sparsi nei 
m o n t i , è avvezzo a vedere i pastori e i taglialegna d i cu i n o n ha nessuna paura ; perciò 
siccome la comparsa i m p r o v v i s a d i u n cacciatore n o n lo impaur i sce per nu l l a , non 
è d i f f i c i l e in s id ia r lo f r a le a s p e r i t à del suolo. I l r u m o r e delle fuci la te non disturba 
affat to i goral che pascolano a poca distanza i qua l i da p r i n c i p i o fuggono, ma non tar
dano a f e r m a r s i . T u t t i i m o v i m e n t i del gora l non sono meno ag i l i e veloci d i quell i del 
sassa: g l i ab i t an t i del Nepal lo considerano come l ' an ima le p i ù veloce della fauna 
terrestre. Scovato nel suo nascondigl io, sbuffa come i l camoscio e fugge a precipizio 
cor rendo velocemente nei sent ier i p i ù per icolos i . Si a r r a m p i c a sulle pare t i rocciose più 
erte col la leggerezza del camoscio. 

Secondo i l Jerdon la dura ta della grav idanza sarebbe d i 6 m e s i : i p i cc in i nascono 

nel mese d i maggio o d i g iugno . G l i i n d i v i d u i pres i g iovan i ed a l leva t i dal le capre si 
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addomesticano ben i s s imo; invece g l i a d u l t i r i m a n g o n o sempre t i m i d i e pauros i , m a l 
grado le cure p i ù assidue. Del resto è m o l t o d i f f i c i l e t ene r l i ch ius i , p e r c h è r iescono 
quasi sempre a fugg i r e a r r ampicandos i sulle pa re t i come g l i s tambecchi . U n go ra l che 
apparteneva ad u n gove rna to re inglese ed era tenuto i n uno spazio quadra to , t e n t ò 
varie vol te d i sa l tarne la c in ta al ta circa 3 m . e ad ogni salto raggiungeva quasi l ' a l 
tezza desiderata. Nessun gora l v i v o pervenne finora i n Europa ed anche le sue p e l l i 
sono ra r i s s ime ne i muse i . 

* * 

A queste a n t i l o p i esotiche poss iamo aggiungere l ' an t i lope nostra le , i l C A M O S C I O , 

leggiadro figlio de i n o s t r i m o n t i , accani tamente inseguito d a l l ' u o m o . Esso rappresenta 
un genere pa r t i co l a re (Capello) che si d is t ingue pei seguenti c a r a t t e r i : corpo robus to , 
collo p iu t tos to so t t i l e , testa cor ta , a lquanto assott igliata verso i l muso, l abbro super iore 
solcato, naso coper to d i p e l i , p iccolo campo nasale compreso f r a le na r i c i e coda breve ; 
i piedi sono l u n g h i e r o b u s t i , g l i zoccol i abbastanza g r a n d i , assai p i ù bassi i n t e r n a 
mente che n o n es ternamente , g l i zoccol i pos t e r io r i p i a n i nel la par te esterna; g l i orecchi 

sono aguzzi , l u n g h i a l l ' i n c i r c a come la m e t à del la testa e come la coda p iu t tos to p i c 
cola, r ives t i t a u n i f o r m e m e n t e d i p e l i ; le corna t o r n i t e , cerchiate al la base e p rovvedute 
di scanalature l o n g i t u d i n a l i , sono liscie a l la pun ta e c o m u n i ai due sessi ; da p r i n c i p i o 
s ' innalzano i n d i rez ione ver t i ca le a que l la del ver t ice mesocranico, q u i n d i s ' incurvano 
colla pun ta a l l ' i n d i e t r o d iva r i cando leggiermente , men t r e invece sono paral le le al la 

base; i den t i i n c i s i v i sono tondegg ian t i , d i grossezza mediocre e d i ugual d imens ione 
lungo i l t ag l i o . Mancano i l a c r i m a t o i ; d i e t ro la radice delle corna si osservano invece-

due fosse g h i a n d o l a r i . 
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I I C A M O S C I O ( C A P E L L A R U P I C A P R A , Capra e Antilope rupicapra) è l 'un ica specie 
appartenente a questo genere : acquista la lunghezza d i m . 1,1 d i cu i 8 c m . spettano 
alla coda; l 'altezza misura ta de l garrese è d i 75 c m . , misura ta dal la regione sacrale 
giunge a 80 c m . ; i l peso va r i a f r a -40 e 45 K g . Le corna, misura te sulla curvatura, 
sono lunghe circa 25 c m . , a lquanto divar icate nel maschio e sempre p i ù robuste e più 
incurvate i n queste che n o n nel la f e m m i n a . Del resto i due sessi si rassomigliano m o l 
t issimo, sebbene i n generale i maschi siano u n po ' p i ù grossi e robus t i delle f em
mine . I l pelo è piut tosto r u v i d o e d u r o , breve nell 'estate, c ioè lungo appena 3 cm., 
g r ig io -b runo al la radice e rosso-ruggine-chiaro al la p u n t a ; d ' i nve rno acquista la 
larghezza d i 1 0 - 1 2 c m . ; i pe l i che adornano i l c u l m i n e del dorso e f o r m a n o la cosi-
detta barba sono l u n g h i da 18 a 20 c m . e n e r i al la punta . P e r c i ò i l colore del mantello 
var ia sensibi lmente secondo le s tagioni . Nell 'estate ha una t i n t a generale b runo-
rossiccia o rosso-ruggine che diventa g ia l lo- rosso-chiara nel la parte i n f e r io re del corpo; 
sulla l inea mediana del dorso scorre una str iscia b r u n o - n e r a ; la gola è g ia l lo- fu lva , 
la nuca b ianco-g ia l lognola ; sulle spalle, sulle coscie, sul petto e nel la regione inguinale 
i l pelo diventa p i ù scuro, la par te poster iore del corpo presenta m o l t i r i f lessi g ia l lo-
ch ia r i e b ianchicc i . L a coda è gr igio-rossa alla base e i n tu t t a la par te superiore, nera 
alla punta e nella parte i n fe r io re . Dagl i orecchi par te una piccola str iscia longitudinale 
nericcia che si p ro lunga sopra g l i occhi e spicca sulla t i n t a f u l v a del la faccia. Sugli 
angoli an t e r i o r i degli occhi , f r a le na r i c i e i l l abbro superiore s i osservano numerose 
macchiette giallo-rosse. Durante l ' i n v e r n o i l camoscio è b runo-scu ro o ne ro -b runo-
lucido super iormente e bianco i n tu t t a la regione addomina le ; le gambe sono p i ù chiare 
nella parte in fe r io re che n o n nel la super iore dove acquistano una t in t a rossiccia; i 
piedi sono b ianco-g ia l lognol i come la testa che si oscura a lquanto su l cranio e sul 
muso. La fascia longi tud ina le che parte da l la punta del muso e giunge f i n o agli orecchi 
è d i color b runo-nero-cupo . I due m a n t e l l i s i t r a s fo rmano cos ì lentamente che tanto 
l 'uno quanto l ' a l t ro durano pochissimo tempo senza subire nessuna modif icazione. 
G l i i n d i v i d u i g iovani sono b runo- ross i e d i colore p i ù ch iaro i n t o r n o ag l i occhi . I casi 
d i a lb in i smo sono r a r i e cos ì pure le v a r i e t à p i ù ch ia re ; anche le m o s t r u o s i t à delle 
corna sono rar iss ime. Qualchevolta si osservano dei c ran i f o r n i t i d i qua t t ro co rna ; ma 
questi n o n sono a l t ro che c ran i d i capre a qua t t ro corna, foggia t i per m o d o da mi s t i 
ficare l 'osservatore. Le m o s t r u o s i t à delle corna d ipendono sempre da una ro t tu ra o 
da u n guasto delle medesime. 

T u t t i i cacciatori d is t inguono due sorta d i camosci, c i oè i camosci dei ghiacciai e i 
camosci d i bosco. I p r i m i sono sempre p i ù m a g r i e p i ù asciut t i a cagione dello scarso 
cibo d i cu i debbono contentars i e i n generale d i colore meno oscuro; m a n o n si può 
d i re che g l i u n i e g l i a l t r i si debbano considerare come due v a r i e t à p a r t i c o l a r i . 

Parecchi na tu ra l i s t i accertano che i camosci p r o p r i dei P i rene i e delle montagne 
che si estendono lungo la costa Cantabrica e q u e l l i del Caucaso sono essenzialmente 
d ivers i da i nos t r i e p e r c i ò si devono considerare come a l t re t tante specie d i s t i n t e ; tu t 
tav ia per o ra n o n abbiamo nessuna p rova suff iciente per g ius t i f icare l ' o p p o r t u n i t à d i 
questa classificazione. I l camoscio della Spagna (Capella pyrenaica), ch iamato I S A R D 
dagl i ab i t an t i dei Pi renei , si dis t ingue, dice m i o f r a t e l l o , per la m o l e m e n o considere
vo le , per le corna piccolissime e per l ' ab i to estivo d i color rosso -vo lp ino senza striscia 
dorsale; la f o r m a p r o p r i a del Caucaso (Capella caucasico) ch iamata loca lmente ATSCÌ 
è. pure m o l t o diversa da quel la dei n o s t r i paesi ; t u t t av i a i o credo che ambedue si 
d e b b a u j considerare sol tanto come v a r i e t à loca l i che de l resto s i osservano pure nella 
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maggior par te de i m a m m i f e r i d i f f u s i i n un 'a rea m o l t o estesa e p e r c i ò sono al ieno d a l -
l 'at tr ihuire l o r o l ' i m p o r t a n z a d i due specie d is t in te . 

l e A l p i sono la vera p a t r i a del camoscio ; m a la sua area d i d i f fus ione è assai p i ù 
estesa, p o i c h é lo t r o v i a m o pure negl i A b r u z z i , ne i P i rene i , nel le montagne della costa 
Cantabrica, ne l la Da lmaz ia e nel la Grecia, sulle vette de i Carpazi e pa r t i co la rmen te 
sulle c ime d e l l ' a l t o Ta t ra , ne l le A l p i del la T r a n s i l v a n i a e finalmente ne l Caucaso, nel la 
Crimea e ne l la Georgia . A d ogn i m o d o le nos t re A l p i cost i tuiscono senza a lcun dubb io 
i l centro del la sua grande p a t r i a . L ' u o m o t e n t ò i nvano d i acc l imar lo i n Norvegia , m a 
forse avrebbe dovu to con t inua re con maggiore energia e perseveranza i t en t a t iv i f a t t i 
a tale scopo. O g g i d ì i l camoscio è g i à r a r o nel le A l p i del la Svizzera e va scomparendo 
dalle A l p i Occidenta l i m e n t r e abbonda ancora nel le A l p i Or ien ta l i : i n f a t t i è t u t t o r a 
frequente n e l l e m o n t a g n e d e l l ' A l t a Baviera — i n quel le d i Salisburgo — i n u n a g r a n par te 

dell 'Alta A u s t r i a , ne l la S t i r i a e ne l la Car inzia dove i g rand i p r o p r i e t a r i e co loro che 
prendono i n a f f i t t o la caccia Io pro teggono i n ogn i modo possibile. I l camoscio abi ta 
pure le vet te inaccessibi l i dei Carpazi Cen t ra l i , m a n o n v i è m e n o m a m e n t e p ro te t to 

dal l 'uomo. 
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I n generale si crede che i l camoscio sia u n an imale a lp ino nel vero senso della 
parola , vale a d i re che si t ra t tenga sempre o l t re i l l i m i t e del la vegetazione arborea, 
nella vicinanza immed ia t a dei gh iacc ia i : c iò n o n è vero , p e r c i ò dobbiamo annoverarlo 
f r a le an t i l op i d i bosco. Nei l uogh i i n cui n o n è ins id ia to da l l ' uomo , abita a preferenza 
per tu t to l ' anno le boscaglie p i ù elevate dei m o n t i . Tu t t av ia durante la calda estate 
risale verso i l uogh i p i ù f reschi delle montagne , si t ra t t iene per qualche settimana 
presso le nev i perenni ed i ghiacciai e si stabilisce a preferenza ne i luoghi erbosi più 
a l t i oppure f r a le roccie n u d e ; m a anche ne i mesi es t iv i i camosci cont inuano ad abi
tare i n gran parte l 'a l ta zona dei bosch i ; quando soff ia la t o rmen ta ch'essi presentono 
due g i o r n i p r i m a , anche i cosidett i camosci dei ghiacciai si r icoverano nelle boscaglie: 
lo stesso accade ne l l ' i nve rno o nel t a rdo au tunno ; m a appena l 'a tmosfera r i t o rna in 
calma, r isalgono alle l o ro a l ture predi le t te dove la neve scompare quasi sempre più 
presto che non nella val le . I l camoscio passa l 'estate sulle falde occidental i e setten
t r i o n a l i dei m o n t i ; nelle a l t re s tagioni si t ra t t iene sui dec l iv i o r i en ta l i e mer id ional i 
c iò che si spiega tenendo conto che i l camoscio, come t u t t i g l i a n i m a l i selvatici dotati 
d i sensi squis i t i , adatta i l suo soggiorno alle var ie condiz ion i c l imat iche ed atmosfe
r iche. I b ranch i d i camosci che godono d i una certa sicurezza n o n si al lontanano quasi 
m a i dal t e r r i t o r i o per vero d i re abbastanza esteso i n cui hanno fissatola loro d imora ; 
tu t tavia c iò n o n accade sempre. I n f a t t i d ivers i cacciatori esperti e degni di fede m i 
dissero che non d i rado questi an ima l i si a l lontanano dal la l o r o d i m o r a senza nessuna 
causa apparente, g iungono alla distanza d i 10 o 12 ore d i strada e spesso si recano in 
luoghi i n cui da m e m o r i a d 'uomo non era p i ù comparso u n camoscio. I maschi più 
vecchi compiono assai p i ù v o l o n t i e r i delle f e m m i n e queste lunghe escursioni che in 
generale costi tuiscono una prerogat iva degl i i n d i v i d u i i so la t i . 

I l camoscio ha l ' ab i tudine d i r iposare duran te la not te . Appena spunta l 'alba si alza 
dal giacigl io i n cui si era adagiato a l t r a m o n t o e si reca lentamente al pascolo; passa 
la ma t t ina r u m i n a n d o a l l ' o m b r a delle roccie sporgent i o sotto i r a m i degli abeti più 
vecchi, coricato sulle gambe raccolte sotto i l co rpo ; verso mezzogiorno si reca ancora 
p i ù i n a l to ; nel pomer iggio si r iposa d i n u o v o per qualche ora sotto g l i a lber i , sui 
massi d i roccie liscie e sporgent i , sulle striscie d i neve o i n a l t r i luoghi cons imi l i , ma 
senza p e r ò scegliere regola rmente u n luogo de te rmina to , anzi aggirandosi ora qua ed 
ora là . Verso sera r i t o r n a al pascolo e si dispone al r iposo appena scende i l crepuscolo. 
Pare che nelle belle no t t i estive i l l u m i n a t e da l la luna faccia qualche eccezione a questo 
corso regolare della g iornata . Duran te l ' i nve rno e ne l l ' au tunno avanzato pascola tutto 
i l g i o r n o ; dopo le p r i m e nevicate si reca sulle falde p i ù soleggiate dei m o n t i dove la 
neve n o n si f e rma così fac i lmente come sui versant i meno soleggiat i . Sceglie i l giaciglio 
n o t t u r n o nei luogh i p i ù v a r i , ma s empre in q u e l l i d 'onde p u ò abbracciare comodament 
collo sguardo le v a l l i sot tostant i . Del resto la nostra an t i lope non ha bisogno d i grandi 
p r e p a r a t i v i per d ispors i a l r i p o s o : si adagia senz 'al t ro a t e r r a ne l luogo che le pare 
oppor tuno . 

I l camoscio è u n animale m o l t o socievole per n a t u r a ; p e r c i ò si r aduna i n branchi 
p i ù o meno numeros i . Queste schiere sono cost i tui te dal le f e m m i n e , da i l o ro piccini e 
dai maschi g iovan i i n f e r i o r i a l l ' e t à d i t r e a n n i . I maschi p i ù vecchi si aggregano sol
tanto ai b r anch i duran te i l per iodo degl i a m o r i ; nel le a l t re s tagioni menano v i ta iso
lata oppure i n piccole schiere d i due o t re i n d i v i d u i che p e r ò n o n ta rdano a separarsi. 
La d i rez ione della schiera è af f idata ad una f e m m i n a vecchia ed esperta, n o n già pel 
consenso generale degli a l t r i i n d i v i d u i , m a i n seguito ad una usurpazione . Se la direttrice 
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del b r anco non fa bene i l suo dovere , t rascurandone la sorvegl ianza , v iene espulsa 
i r r evocab i lmen te dal le compagne. Cosi accertano a l m e n o m o l t i cacc ia tor i degni d i fede. 
I l camoscio duce de l b ranco ne gu ida quasi sempre i m o v i m e n t i , m a i suoi compagn i 
non g l i a f f i dano t r o p p o v o l o n t i e r i la sorvegl ianza generale. Quando la schiera si adagia 
in una r a d u r a scoperta , t re o q u a t t r o camosci r i m a n g o n o i n p i ed i per osservare i l 
contorno de l luogo i n cu i si t r o v a n o e avve r tono i c o m p a g n i appena si c redono m i n a c 
ciati da u n pe r i co lo qua lunque , n o n g i à per compie re u n u f f i c i o a f f ida to l o ro dag l i a l t r i 
i nd iv idu i del la schiera, m a p iu t tos to per u n i s t i n to i n d i v i d u a l e che l i d o m i n a t u t t i e si 
manifesta ugua lmen te i n ognuno d i essi. Appena i l camoscio d i gua rd ia è insospet t i to 
dal t i m o r e d i u n pe r ico lo , fischia i n m o d o speciale ba t tendo i l suolo con una del le 
zampe a n t e r i o r i ; quando i l b ranco ha con fe rma ta la presenza de l pe r i co lo fugge a l p i ù 
presto sot to la d i rez ione del la f e m m i n a p i ù vecchia. A questa, dice i l G r i l l , t iene d ie t ro 
i l piccino p i ù g iovane seguito a sua vo l t a da que l lo d i u n anno e d a l l ' i n t i e r o branco 
composto d i i n d i v i d u i d i v a r i a e t à . 

Per c iò che r i gua rda i m o v i m e n t i , i l camoscio p u ò gareggiare cogl i o t t i m i r a m p i -
catori della sua f a m i g l i a d i cu i a b b i a m o g i à pa r l a to . I n f a t t i esso è u n r a m p i c a t o r e i m p a 
reggiabile, salta a m e r a v i g l i a e si a r r a m p i c a con a b i l i t à merav ig l iosa ne i luogh i p i ù 
erti dove n o n oserebbero sal i re neppure le capre avvezze al soggiorno delle A l p i . 
Quando c a m m i n a adagio ha u n ' a n d a t u r a u n p o ' tozza e pesante e i l complesso del suo 
aspetto non presenta n u l l a d i b e l l o ; m a l ' an ima le n o n tarda a t r a s f o r m a r s i appena la 
sua at tenzione si r i svegl ia ed è i ndo t t o a fugg i r e . A l l o r a pare p i ù vivace, p iù a rd i to , 
più nobi le e p i ù r o b u s t o : m e n t r e fugge con r a p i d i sal t i svela i n ogn i suo m o v i m e n t o 
forza e grazia ad u n t e m p o . Non mancano le osservazioni esatte i n t o r n o al la sua a t t i 
tudine a spiccare sa l t i p o r t e n t o s i ; lo Schinz r i fer isce che i l W o l t e n m i s u r ò i l salto d i 
un camoscio che aveva l ' ampiezza d i 7 m . L o stesso osservatore v ide u n camoscio 
addomesticato va l icare con u n salto u n m u r o a l to 4 m . per balzare po i sul dorso d i 
una fantesca che tag l iava erba. La p i ù piccola sporgenza basta al camoscio per i n n a l 
zarsi i n p o c h i sa l t i , p ig l i ando p r i m a la r incorsa e cercando d i spiccare i sal t i i n d i rez ione 
obliqua. Balza con maggiore f ac i l i t à i n su che n o n i n g i ù e posa a t e r ra con s o m m a 
cautela i p i ed i a n t e r i o r i nei qua l i ha una grande e l a s t i c i t à , ev i tando d i smuovere i sassi. 
Corre nei sen t ie r i p i ù scabrosi anche quando è f e r i t o abbastanza gravemente e la sua 
agilità n o n scema neppure quando ha una gamba ro t t a . « Per quan to spesso si abbia 
avuto occasione d i osservare i camosci ne l la l o r o v i t a l i be r a », dice i l K o b e l l , « essi 
riescono sempre ad eccitare l ' a m m i r a z i o n e del l 'osservatore per l ' ag i l i t à meravig l iosa 
con cui salgono e scendono sulle pare t i rocciose p i ù erte. Quando una fuc i la ta smuove 
i sassi d e l l ' i n v i s i b i l e sent iero che stanno percor rendo , essi n o n cadono per questo, 
ma con t inuano la l o r o s t rada come se n u l l a fosse p e r c h è una piccol iss ima sporgenza 
di 2 c m . basta a sos tener l i e a l lo ra balzano da u n masso a l l ' a l t r o con una sicurezza 
incredibi le . I n ce r t i casi soppor tano delle cadute alle qua l i apparentemente dovrebbero 

soccombere senza f a l l o ». 
I l Muhlbacher con fe rma ques t ' u l t ima asserzione: egl i v ide una vol ta u n camoscio, 

i l quale, n o n m i s u r a n d o bene i l sal to, p r e c i p i t ò i n un abisso non meno p ro fondo d i 
100 m . Per f o r t u n a l ' an ima le cadde sopra un mucch io d i pagl ia che ne a t t e n u ò la 
caduta. Pochi i s tan t i g l i bas tarono per r iacquis ta re la sua consueta t r a n q u i l l i t à : si a l z ò 
come se n u l l a fosse accaduto e r iprese la sali ta del la parete da un ' a l t r a par te . L o Schinz 
asserisce, che, m a l g r a d o la l o ro s o m m a a g i l i t à , i camosci si a r r ampicano qualche 
volta per m o d o che n o n possono p i ù andare n é innanz i n è i n d i e t r o ; t rovandos i 
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n e l l ' i m p o s s i b i l i t à d i posare i l piede sopra qualche pun to d 'appoggio, m u o i o n o d i fame o 
precipi tano nell 'abisso. Lo Tschudi confe rma i n certo modo tale asserzione dicendo che 
i n quest i casi i l camoscio tenta d i rendere possibile l ' imposs ib i le e si prec ip i ta nell 'abisso 
dove spesso t rova la m o r t e . « I l camoscio non r i m a n e m a i iner te d i f ron te al pericolo 
come fanno le capre che aspettano belando i l pastore i l quale spesso si reca a l ibe 
ra r le esponendo sè medesimo al per icolo . I l camoscio preferisce sfracellarsi nel l 'a
bisso. Tu t t av ia c iò avviene m o l t o d i rado p o i c h é esso è assai p i ù inte l l igente e astuto 
delle capre. Quando per caso si t r ova sopra una piccola striscia d i roccie, r imane 
i m m o b i l e per u n istante poi torna i nd i e t ro col la r a p i d i t à della freccia superando la 
paura che g l i i sp i ra l ' u o m o che lo segue. Se viene sp in to sopra una parete rocciosa 
p r e s s o c h é perpendicolare e n o n ha o p p o r t u n i t à d i raggiungere una sporgenza larga 
come la mano per ra l lentare con una fe rmata momentanea l ' i m p e t o della caduta, esso 
si abbandona in t i e ramente r i t i r a n d o la testa ed i l col lo e appoggiando i l peso del corpo 
sulle gambe pos te r io r i che si aggrappano con m o l t a fo rza al la rupe e d iminuiscono la 
ve loc i t à della caduta. La sua presenza d i sp i r i t o è tale che se riesce ad osservare 
durante la caduta una sporgenza atta a sa lvar lo , sa governare i l corpo e i p iedi per 
modo da raggiunger la descrivendo nel la caduta una l inea curva ». Questo modo di 
procedere del camoscio, descri t to così bene da l lo Tschudi , è no to a t u t t i i cacciatori 
della S t i r ia e della Car inz ia ; i l Morhagen m i r a c c o n t ò i n o l t r e che i camosci inca l 
zati con m o l t o accanimento dai cacciator i , i n caso di bisogno si prec ip i tano nei bur 
r o n i balzando quasi sempre senza danno fino a l la p r o f o n d i t à d i 1 2 - 1 6 m . 

I l camoscio c a m m i n a con somma cautela sui ghiacciai dove la neve r icopre i per
fidi crepacci che p e r c i ò n o n g l i è dato vedere. Anche sui dec l iv i procede con grande 
prudenza. V a r i i n d i v i d u i del branco osservano i l sent iero, men t r e g l i a l t r i stanno in 
guardia dai pe r i co l i . « Vedemmo », racconta lo Tschudi , « u n b ranco d i camosci in ten t i 
a varcare u n passo pericoloso, m o l t o scosceso e coperto d i ghia ia f r a n t u m a t a e a m m i 
r a m m o con piacere la pazienza e la saviezza d i cu i davano p r o v a quegl i astuti an imal i . 
Uno andava innanz i e sal iva p ian p iano , g l i a l t r i aspettavano la l o ro vo l t a finché quello 
avesse raggiunto la c ima e solo quando n o n v ' e ra p i ù c io t to lo che rotolasse, si avvia
vano i l secondo, i l terzo e v ia dicendo. Quel l i che erano g i u n t i p i ù i n a l to , invece di 
pascolare, r imanevano su l l ' o r l o del b u r r o n e , i n vedetta , finché t u t t i g l i a l t r i fossero 
fe l icemente pe rvenu t i fino ad essi » . I l camoscio mani fes ta la stessa prudenza e la 
medesima astuzia quando è costret to a varcare i r a p i d i e spesso i m p e t u o s i ruscel l i che 
scorrono nelle gole dei m o n t i . Se occorre balza nel l ' acqua e spicca u n a l t ro salto verso 
la r i v a opposta. Tu t t av ia , quando n o n è costret to a procedere i n questo m o d o da una 
n e c e s s i t à immed ia t a , considera a lungo la sponda del t o r r en t e , cercando i l pun to più 
adat to pe l guado, corre a val le e a mon te del ruscel lo e finalmente si decide a spic
care i l salto necessario. Incalzato o f e r i t o si t u f f a senz 'a l t ro nel le onde d i un lago 
a lp ino col la speranza d i salvarsi a nuo to . Nelle sue gite t emera r i e i l camoscio d imostra 
una conoscenza s t r ao rd ina r i a dei l uogh i . Si r i c o r d a d i ogn i sent iero che abbia percorso 
anche una vol ta sola e conosce per cos ì d i re ogn i sasso del suo d o m i n i o c iò che lo 
rende s icur i s s imo nel le alte giogaie i n cu i v i v e , m a s o m m a m e n t e impacc ia to appena 
se ne a l lon tana . « Nell 'estate del 1815 », racconta lo Tschud i , « apparve ne i p r a t i d i 
A r b o n u n camoscio d i cu i la vista s u s c i t ò una m e r a v i g l i a generale ; p robab i lmen te la 
povera bestia era stata perseguitata con grande accan imen to ; ad ogn i m o d o , senza 
essere inseguita da v i c i n o , b a l z ò sopra t u t t i i cespugl i e prec ip i toss i ne l lago dove 
n u o t ò per lungo t empo al la ven tu ra e f u raccol to i n una barca , agonizzante . Qualche 
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anno p r i m a u n a l t r o camoscio era stato preso v i v o i n una pa lude i n cui g ià a f fondava 
alquanto » . 

I sensi de l camoscio h a n n o u n o sv i luppo m o l t o v a r i o , m a n o n d i cer to i n f e r i o r e a 
quello che s i osserva neg l i a n i m a l i a f f i n i , appa r t enen t i a l medes imo g r u p p o . I l p r i m o 
posto spetta a l l ' o d o r a t o e a l l ' u d i t o , l a v is ta è m e n o sv i luppa ta . L a grande finezza de l 
suo odora to pe rmet t e a l camoscio d i fiutare l ' o r m a dei n e m i c i o de i compagn i e d i 
seguirla con una sicurezza p r e s s o c h é i n f a l l i b i l e . Cos ì , per esempio, nel le g r a n d i caccie 
a bat tuta che si p ra t i cano i n m o n t a g n a , si vedono spesso i p i c c i n i seguire la medes ima 
strada percorsa poch i m i n u t i p r i m a dal la l o r o m a d r e incalzata da i cacc ia tor i , c iò che 
dimostra a p p u n t o lo sv i l uppo squ i s i t i s s imo del l o r o odora to . Appena fiutano la p r e 
senza d e l l ' u o m o i camosci i n q u i e t i c o r r o n o qua e l à , si f e r m a n o ad o g n i m o m e n t o e 
spesso r i t o r n a n o i n d i e t r o . R igua rdo a l l ' odo ra to essi non sono cer tamente i n f e r i o r i a 
nessun a l t r o m e m b r o del la l o r o f a m i g l i a . Chi desidera avv i c ina r s i ai camosci od osser
var l i con qualche a t tenzione deve badare sopra tu t to a l la d i rez ione del ven to , p e r c h è 
a l t r imen t i g l i as tu t i b r i c c o n i fuggono al p i ù pres to . N o n è possibi le s tab i l i re fin dove 
giunga la l o r o a t t i t u d i n e a fiutare la presenza d e l l ' u o m o , m a è certo che essi l ' a v v e r 
tono al la dis tanza d i o l t r e u n t i r o d i fuc i l e . A d ogn i m o d o i l camoscio si vale sempre 
dell 'odorato per a v v e r t i r e e per scansare i l pe r i co lo . L ' u d i t o l o inganna sovente, seb
bene anch'esso abbia uno s v i l u p p o assai considerevole . I l camoscio n o n si preoccupa 
affatto del r u m o r e p r o d o t t o da i sassi che ro to l ano sulle falde dei m o n t i , p o i c h é v i è 
perfettamente avvezzo ; anche le fuc i l a te n o n lo i m p a u r i s c o n o quasi m a i . Quando i 
camosci hanno i m p a r a t o a conoscerne i l s ign i f ica to , appena le i n t endono , fuggono a l l ' i 
stante, m a i n generale s i f e r m a n o dopo qualche passo e po rgono occasione al caccia
tore d i c o l p i r l i con una seconda pal la . N o n è d i f f i c i l e spiegare questo fa t to considerando 
che i n m o n t a g n a anche i caccia tor i p i ù esper t i s tentano a r iconoscere la d i rez ione 
d'onde p rovengono le f u c i l a l e e a discernere i co lp i d i f uc i l e da l r u m o r e p rodo t to dal le 
pietre che si staccano dal le roccie e ruzzo lano negl i abissi sot tos tant i . La vis ta dei 
camosci è ce r tamente m o l t o acuta, m a n o n permet te l o r o d i scopr i re i n e m i c i che l i 
insidiano nascosti d i e t ro g l i a lbe r i o d i e t ro le roccie . Come quasi t u t t i g l i a l t r i a n i m a l i 
non hanno pau ra d e l l ' u o m o p u r c h é st ia f e r m o , m a appena si muove i n c o m i n c i a n o a 

temerlo. 
Da quan to a b b i a m o det to finora r i s u l t a ch ia ramente che le f a c o l t à i n t e l l e t t ua l i del 

camoscio sono m o l t o sv i luppa te . Esso n o n è pauroso, m a prudente i n s o m m o grado, 
conosce i p e r i c o l i nascosti ne l l a sua fresca pa t r i a , le con t inue minaccie delle valanghe 
e dei sassi smoss i e t r o v a m o d o d i scansare queste e q u e l l i . Dove è inseguito, ha un 
contegno m o l t o d iverso da que l lo che mani fes ta ne i t e r r i t o r i i n cui è p ro te t to d a l l ' u o m o . 
Non ha m a i t r o p p a fiducia n e l l ' u o m o , m a n o n l o scansa come si pot rebbe suppo r r e . 
Sebbene i n generale n o n s i a v v i c i n i alle ab i t az ion i umane, qua l chevo l t a si reca presso 
le capanne dei cacc ia to r i e pascola t r a n q u i l l a m e n t e su l p r a t i ce l l o , d inanz i al la casa, 
senza preoccupars i a f fa t to de l f u m o che s ' innalza da l c amino . Cosi, per esempio, i l 
Klampferer , celebre cacciatore d i camosci , o s s e r v ò per v a r i g i o r n i consecut ivi due 
camosci che v e n i v a n o a pascolare i n t o r n o al la sua capanna. 11 camoscio non è s o l 
tanto in t e l l i gen te , m a scal t ro ed astuto. Quando avver te la presenza d e l l ' u o m o , r i m a n e 
per qualche t e m p o i m m o b i l e , m a appena crede d i n o n essere veduto , fugge a p r e c i 
pizio. Del resto è anche m o l t o cur ioso e s i lascia t r a r r e fac i lmente i n inganno come 
le gazzelle e le capre selvat iche, p u r c h é si riesca a r i svegl iare e ad occupare la sua a t t en 

zione. Per questo r i g u a r d o i l camoscio si avv ic ina m o l t o al la capra col la quale d iv ide 
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i l grande amore pei t r as tu l l i e per g l i scherzi . I maschi p i ù g iovani si t ras tu l lano al le
gramente f r a loro preparandosi alle lo t te che dovranno combat tere p i ù t a r d i , ne l l ' e t à 
ma tu ra . « I g iovan i camosci », dice lo Tschudi , « si aggirano sugl i sp igo l i p i ù stret t i 
delle roccie, inv i t andos i a vicenda ai t r a s t u l l i : cercano d i prec ip i ta rs i l ' u n l ' a l t ro nel
l'abisso colle piccole corna, si aggrediscono con apparente f u r o r e e balzano sulle 
roccie con una leggerezza meravig l iosa . Non d i rado l ' i n t i e ro branco si t ras tul la per 
ore ed ore spiccando ogn i sorta d i sal t i e d i le t tandos i a compiere g l i esercizi g inna
st ici p iù svar ia t i ». 

I l K lampfe re r e p i ù t a r d i anche l ' impiega to forestale W i p p e l m i r i f e r i r o n o diversi 
ragguagli i n t o r n o ad u n passatempo par t icolare a cui si abbandonano vo lon t i e r i i 
camosci. Durante l 'estate, quando g iungono presso le nev i perenni e credono d i essere 
al s icuro dalle ins idie de l l ' uomo , i camosci si gettano a l l ' i m p r o v v i s o sulla neve e 
incominc iano a muovere le gambe come se remassero, per modo da mettere tut to i l 
corpo i n m o v i m e n t o , qu ind i scivolano sul la neve come farebbe una s l i t ta , sollevando 
sul lo ro passaggio u n pulviscolo bianco che i n breve l i avvolge in t ie ramente . I n questo 
modo percor rono spesso da 100 a 150 m . Giun t i i n fondo alla china si r ia lzano e risalgono 
a l en t i passi la strada percorsa con tanta v e l o c i t à nel la discesa. T u t t i g l i a l t r i i n d i v i d u i 
del branco osservano con evidente compiacenza i compagni che scivolano sulla neve 
e r ipe tono anch'essi i l giuoco uno alla vo l t a . Non d i rado lo stesso camoscio scivola 
due, t re e per f ino qua t t ro o cinque vol te d i seguito sul p e n d ì o ; qualche a l t ra volta 
invece parecchi camosci si succedono uno a l l ' a l t ro senza in te r ruz ione . Ma per quanto 
i l giuoco possa occupar l i , essi non t rascurano m a i la p r o p r i a sicurezza ; la vista del
l ' uomo basta per in t e r rompere i l giuoco e t r a s fo rma radica lmente i n un a t t imo i l con
tegno dei camosci. 

I camosci non to l le rano v o l o n t i e r i g l i a l t r i a n i m a l i i n n o c u i ; sono decisamente nemici 
delle pecore o almeno le t ra t tano con manifes ta avversione. Appena le pecore vanno 
a pascolare nei luogh i ab i ta t i dai camosci, questi v i scompaiono al tu t to e v i fanno 
r i t o r n o soltanto ne l l ' au tunno avanzato, quando lo sterco lasciato dalle pecore è già 
decomposto. Pare che l 'odore par t icolare d i questo sterco sia per essi assai p iù molesto 
del la presenza delle pecore. I camosci hanno invece una s impa t ia par t icolare per le 
capre e ne r icercano la compagnia men t re si recano al pascolo ne l l ' a l ta montagna, nei 
mesi es t iv i p i ù ca ld i . Tol le rano pure senza alcuna d i f f i co l t à la presenza delle bovine, 
dei cervi e dei capr io l i o a lmeno non ne hanno paura . 

I l pe r iodo degli a m o r i i ncominc ia a l la m e t à d i novembre e dura fino al pr inc ip io 
d i d i c e m b r e ; a l lora i maschi p i ù robus t i si aggregano ai b r a n c h i , passano da una 
schiera a l l ' a l t r a ; cor rono cont inuamente su e g iù e perdono t u t t o i l l o ro adipe in una 
se t t imana. M u t i e si lenziosi i n ogn i a l t r a stagione, fanno in tendere spesso i l lo ro g r u 
gn i to p ro fondo e sommesso durante i l per iodo degli a m o r i . Quando s ' incontrano i 
maschi p i ù g iovan i indie t reggiano e si scansano a vicenda ; invece i maschi p i ù vecchi, 
appena s ' imba t tono i n qualche compagno lo t tano col mass imo accanimento ; del resto 
i maschi adu l t i n o n to l le rano neppure u n solo r iva le nel branco, fosse pure composto 
d i 30 o 40 i n d i v i d u i , p e r c h è essi sono ancora p i ù v i o l e n t i che gelosi . Volgono sempre 
a l l ' i n t o r n o uno sguardo d i f f iden te e la col lera fa spesso l o r o d imen t i ca re la presenza 
del cacciatore; appena vedono da lontano u n a l t ro maschio g l i si p rec ip i tano addosso 
con g ran f u r i a . I maschi ecci tat i da l l ' amore sono impaz i en t i e b r u t a l i colle f emmine e 
le ma l t r a t t ano se non si so t tomet tono subi to e v o l o n t i e r i alle l o ro vogl ie . Anche f ra i 
camosci si osserva c iò che accade sovente ne i c e r v i : i maschi a d u l t i , eccitat issimi 
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da l l ' amore e da l la gelosia , t rascurano g l i accoppiament i e a l lo ra i masch i p i ù g i o v a n i 

approf i t t ano del l 'occasione per soddisfare l ' i s t i n to sessuale che i n c o m i n c i a a r i sveg l i a r s i . 
L ' i s t in to sessuale è ugua lmen te sv i luppa to ne i due sessi. Sebbene da p r i n c i p i o siano 
piuttosto r i t ro se e r i c a l c i t r a n t i a l l ' accoppiamento , dopo qualche t empo le f e m m i n e si 
abbandonano v o l o n t i e r i al le carezze del masch io ; anzi lo i n v i t a n o ad accoppiars i e 
non si contentano neppure d i due o t re accoppiament i . I ragguagl i r i f e r i t i dag l i osser
va to r i n o n sono p u n t o concord i r i g u a r d o al la du ra t a del la grav idanza . S c h ò p f f o s s e r v ò 
che i suoi camosci t e n u t i i n s c h i a v i t ù p a r t o r i v a n o 150 g i o r n i dopo l ' accoppiamento 
e nota che i l maschio ven iva a l lon tana to d e f i n i t i v a m e n t e dal rec in to appunto dopo l 'ac
coppiamento ; invece t u t t i i cacc ia tor i d i camosci a t t r ibu i scono a l la g rav idanza una 
durata assai p i ù lunga . Nelle A l p i de l la S t i r i a e del la Car inzia i l per iodo degl i a m o r i 
non i n c o m i n c i a p r i m a del la m e t à d i n o v e m b r e e finisce verso i l 10 d i d i c e m b r e ; i 
part i si c o m p i o n o sol tanto n e g l i u l t i m i g i o r n i d i magg io o al p r i n c i p i o d i g iugno, per 
cui bisognerebbe ammet t e r e che la grav idanza d u r i 28 se t t imane o 2 0 0 g i o r n i . Gl i 
amor i ed i p a r t i v a r i a n o d i qualche g i o r n o e fors 'anche d i una o due se t t imane secondo 
la posizione, l 'al tezza e le cond iz ion i n a t u r a l i del le mon tagne i n cui v i v o n o ; m a è d i f 
ficile che la g rav idanza abbia u n a dura ta tan to diversa come r i su l te rebbe da i ragguagl i 
r i f e r i t i p i ù sopra . Le f e m m i n e adul te o avanzate i n e t à par tor i scono spesso due e t a lo ra 
perfino t r e p i c c i n i ; le f e m m i n e p i ù g iovan i ne d à n n o sempre al la luce uno per v o l t a . 

I camosci neona t i sono a n i m a l e t t i g raz ios i ss imi , coper t i d i u n fitto pelo lanoso 
di colore r o s s o - f u l v o - p a l l i d o ; qualche o ra dopo la nascita c o r r o n o g ià d ie t ro la 
madre, la seguono passo a passo e i n capo a due g i o r n i sono ag i l i come l e i . La f e m 
mina l i accudisce col la mass ima tenerezza per 6 mes i , se ne preoccupa con t inuamente 
e insegna l o r o le a b i t u d i n i e i b i sogn i del la v i t a . La m a d r e conduce i l figlio dapper 
tutto belando a l l ' i n c i r c a come la capra, g l i insegna col l ' esempio a saltare e ad a r r a m 
picarsi sulle roccie e non i n t e r r o m p e la sua educazione finché esso n o n abbia acquistato 
l 'agil i tà r ichies ta da l suo genere d i v i t a . Anche i p i cc in i sono m o l t o af fez ionat i al la 
madre e n o n l ' abbandonano neppure quando è m o r t a . M o l t i cacciatori v ide ro i g iovan i 
camosci d i cu i avevano ucciso la madre , r i t o r n a r e presso d i le i con t inuando a l a m e n 
tarsi d o l o r o s a m e n t e : si conoscono pe r f i no v a r i esempi d i g iovan i camosci r i m a s t i 
accanto al cadavere del la m a d r e , ma lg rado lo spavento che p rovavano d inanz i al cac
ciatore e che cercavano d i espr imere con bela t i p r o f o n d i e sommessi . Le povere bestie, 
p i u t t o s t o c h è abbandonare la m a d r e , si lasciarono por ta re v ia dal cacciatore. Del resto 
i camosci o r f a n i vengono ado t t a t i dalle a l t re m a d r i che prodigano l o r o ogn i cura . I l 
maschio n o n si preoccupa affa t to del la sua p r o l e ; t u t t av ia , quando non è t r oppo ecci
tato da l l ' amore , ma lg rado la sua indo le seria e t ac i tu rna , si ra l legra nel l 'osservare i 
giuochi spensiera t i de i g i ovan i . I p i c c i n i crescono m o l t o r ap idamen te : le corna spun 
tano a l l ' e t à d i 3 m e s i ; verso i t re ann i tanto i maschi quanto le f e m m i n e hanno già 
acquistato press'a poco la mole dei g e n i t o r i e sono a t t i a l la r i p roduz ione . Possono 

giungere a l l ' e t à d i 20 o 25 a n n i . 
Durante l 'estate, quando le capre pascolano ne l l ' a l t a montagna , i camosci si aggre

gano qualche v o l t a a i l o r o b r a n c h i e spesso ot tengono i f a v o r i d i una f e m m i n a col la 
quale si accoppiano. I n quest i u l t i m i t e m p i d ive r s i na tu ra l i s t i menz iona rono var ie 
volte g l i i b r i d i r i s u l t a n t i de l l ' i nc roc i amen to del camoscio colla capra. Per conto m i o , 
non credo imposs ib i l e che t a l i accoppiament i possano r iusci re fecondi , m a n o n posso 
prestar fede a l le asserzioni de i m i e i co l leghi finché non le avranno d imos t ra te i n modo 

soddisfacente per t u t t i . 
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Malgrado i g r a v i pe r ico l i d i cui sono minacc ia t i , i camosci si mo l t i p l i c ano i n modo 
s t raord inar io , p u r c h é non vengano persegui tat i da i cacciatori con soverchio accani
mento . Ciò dipende i n g ran par te , come osserva con ragione i l Kobe l l , dal la resistenza 
che presentano d i f ron te ai r i g o r i i n v e r n a l i , t an to n o c i v i per g l i a l t r i an ima l i selva
t i c i . Trovano sempre d i che n u t r i r s i sulle falde scoscese dei m o n t i dove la neve non 
si f e rma a lungo, oppure sotto le roccie e sotto g l i a lbe r i , men t r e invece i capr io l i ed 
i cervi sono costret t i a discendere nelle v a l l i e soggiacciono spesso quando n o n ricevono 
qualche soccorso d a l l ' u o m o . A d ogn i m o d o , dice i l K o b e l l , la mol t ip l icaz ione dei 
camosci è pu r sempre l i m i t a t a dalle cond iz ion i loca l i della l o r o d i m o r a , p e r c h è , come 
t u t t i g l i a l t r i a n i m a l i se lvat ic i , u n certo n u m e r o d i camosci r ichiede u n t e r r i t o r i o che 
abbia un'estensione fissa; p e r c i ò , quando i l branco diventa t roppo numeroso, g l i i n d i 
v i d u i soverchi lasciano la lo ro d i m o r a per recarsi i n a l t re montagne. 

Nell 'estate i l camoscio mangia le piant icel le a lp ine p i ù succose, sopratut to quelle 
che crescono presso i l l i m i t e delle nev i , i g e r m o g l i dei r ododendr i e delle conifere; 
ne l l ' au tunno avanzato e ne l l ' i nve rno deve contentars i del l ' e rba lunga che spunta sulla 
neve e d i v a r i muschi e l i chen i . Come t u t t i g l i a l t r i r u m i n a n t i , i l camoscio è ghiot to del 
sale; invece non ha bisogno d i bere acqua e si disseta leccando la rugiada che i n u m i 
disce l ' e rba e le fogl ie . È gh io t to quando le circostanze gl ie lo permet tono , ma i n caso 
d i bisogno si contenta fac i lmente d i qualunque c i b o ; se i l pascolo è buono impingua e 
cresce v i s ib i lmen te d i peso e d i c i rconferenza, m a d i m a g r a m o l t o i n f re t t a appena 
scarseggia d i cibo. Quando i l suolo è coperto d i neve non ha poco da fare per procac
ciarsi i l cibo quot id iano : a l lora scende nei boschi sot tostant i e mangia i l icheni che 
penzolano dai r a m i p i ù bassi a m o ' d i barbe. I fienili che i n certe reg ion i delle A l p i i 
m o n t a n a r i lasciano al l 'aper to sono una vera benedizione pei camosci i qual i v i ^ i rac
colgono i n t o r n o , mangiano i l fieno e v i pra t icano dei buch i abbastanza a m p i da poterli 
accogliere e r ipa ra re dalle bufere i n v e r n a l i . Nei l u o g h i i n cui mancano questi fienili 
i pover i camosci sof f rono i l f reddo e la fame per tu t to l ' i n v e r n o . Lo Tschudi non 
crede che possano m o r i r e d i f a m e ; m a i cacciator i p i ù espert i sanno benissimo che 
negli i n v e r n i m o l t o r i g i d i i camosci soccombono a dozzine e spesso anche a centinaia. 

L ' i n v e r n o non minacc ia sol tanto i camosci per la fame che fa lo ro soff r i re , ma 
anche per le valanghe d i neve che spesso ne seppelliscono i n t i e r i b ranch i . Per vero 
d i re essi conoscono a merav ig l i a questi pe r ico l i e cercano d i scansarli , m a p u r troppo 
n o n v i riescono sempre. Anche le p ie t re e le roccie f r a n t u m a t e che precipi tano nelle 
v a l l i dalle creste p i ù alte ne uccidono u n numero abbastanza considerevole ; le malattie 
e le epizoozie fanno strage nei lo ro branchi : la l ince, i l l upo e l 'orso , l ' aqui la e l 'avol-
to io degl i agnel l i sono sempre lo ro alle calcagna. Durante l ' i nve rno le l i n c i lo insidiano 
nei boschi so l i t a r i ; i l u p i lo perseguitano quando la neve r i copre i l terreno d i un 
bianco lenzuolo e g l i orsi fanno strage dei suoi b r anch i . NelPEngadina un orso incalzò 
una vol ta un camoscio spingendosi pe r f ino ne l l ' i n t e rno d i u n v i l l agg io dove la povera 
bestia inseguita con tanto accanimento r iu sc ì a met te r s i i n salvo i n u n grosso mucchio 
d i legna. L ' aqu i l a e l ' avo l to io degli agnel l i n o n lo minacc iano meno gravemente dei 
m a m m i f e r i suddet t i , p e r c h è prec ip i tano sul branco a t t e r r i t o colla v e l o c i t à del lampo. 
L a p r i m a abbranca i p icc in i senza lasciare t empo al la madre d i p ro tegger l i , l 'altro 
spinge nell 'abisso g l i adu l t i che pascolano t r anqu i l l amen te sulle r u p i . Ma i l nemico più 
accanito del camoscio è pu r sempre l ' uomo che lo ins id ia i n ogn i m o d o possibile là 
dove la caccia d i questa nobi le selvaggina non è sorvegl ia ta e d i re t t a da appositi 
r ego lamen t i . Per vero d i re i ' i n d o m i t o f ig l io dei m o n t i n o n si preoccupa gran fatto di 
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queste leggi e a t tua lmen te è g i à m o l t o scarso i n t u t t i i l u o g h i i n c u i l ' u o m o ha i l pe r 
messo d i d a r g l i la caccia senza alcuna res t r i z ione , sebbene, come abb iamo veduto , 
quando s i t r o v a i n buone c o n d i z i o n i si m o l t i p l i c h i m o l t o r a p i d a m e n t e . 

L a caccia de l camoscio f u sempre considerata come u n d i v e r t i m e n t o degno dei 
grandi de l la t e r r a , dei p r i n c i p i e de i s o v r a n i . Mass imi l i ano , i l g rande i m p e r a t o r e d i 
Germania , si a r r a m p i c a v a con piacere d ie t ro ag l i a g i l i f i g l i del le A l p i e sal iva sopra 
certe vette, d 'onde, come dice poet icamente la leggenda, solo per u n m i r a c o l o avrebbe 
potuto r i t o r n a r e sano e salvo ne l l 'osp i ta le va l la ta . Invece i p r i n c i p i che lo seguirono 
non si dedicarono con ugua l passione al la caccia del camoscio, i n g r an par te a cagione 
degli a rc ivescovi i q u a l i p r o m u l g a v a n o leggi dest inate a proteggere questo nob i l e a n i 
male che g i à i n c o m i n c i a v a a fars i r a r o , m a che p e r ò venne perseguitato col mass imo 
accanimento ne l t e m p o i n cu i t u t t i avevano una fede cieca nel bezoar. P i ù t a r d i la caccia 
t o r n ò a d i m i n u i r e per u n pe r iodo d i c i rca 100 a n n i . F r a i g r a n d i della t e r r a i l p r i m o 
che r iprese i l fuc i l e con t ro i camosci f u l ' A r c i d u c a G i o v a n n i d ' A u s t r i a ; i l suo esempio 
venne i m i t a t o da i re d i Baviera e da v a r i d u c h i tedeschi. A t t u a l m e n t e la caccia del 
camoscio è u n d i v e r t i m e n t o regale. Le r e g i o n i p i ù r icche d i camosci appar tengono 
a l l ' impero A u s t r o - U n g a r i c o , a l regno d i Bavie ra , a v a r i g randuca t i d e l l ' i m p e r o Germa
nico, sono sorvegl ia te con t inuamen te da v i g i l i guardia-caccia e v i si c o m p i o n o t u t t i 
gli ann i m o l t e caccie assai p r o d u t t i v e . 

« La caccia de l camoscio » , dice Francesco K o b e l l , « f u descr i t ta da m o l t i caccia
tor i i qua l i o ra la d i p i n g o n o col le t in t e p i ù cupe, d icendola p i ù d i f f i c i l e e pericolosa d i 
ogni a l t r a ed ora invece la considerano come u n s impat ico passatempo o per meg l io 
dire come una caccia a ba t tu ta a l la lepre o a l cap r io lo . È p robab i l e che t a l i caccia tor i 
v i abbiano preso par te una vo l t a o due e che abbiano scr i t to sempl icemente le l o ro 
impressioni senza preoccupars i d ' a l t r o , a seconda del l 'esi to avuto dal le l o r o caccie. La 
caccia del camoscio è senza d u b b i o assai p i ù r o m a n t i c a delle a l t re , m a c iò dipende 
sopratutto dal le r e g i o n i i n cu i viene p ra t i ca t a ; t u t t av i a i p e r i c o l i a cu i si espone i l 
cacciatore sono m o l t o d ive r s i secondo i l m o d o i n cu i viene pra t ica ta la caccia. Chi è 
famigl iare coi suo i pe r i co l i non a v r à cer to d imen t i ca to i l senso d ' i n v i n c i b i l e t e r ro re da 
cui f u invaso vedendo p rec ip i t a re da un masso d i roccie sovras tant i una g rand ine d i 
sassi che lo avrebbe ucciso s 'egli n o n avesse app ro f i t t a t o del m o m e n t o o p p o r t u n o per 
r ipararsi sot to la sporgenza d i una roccia v i c i n a . A l t r e vo l te invece g l i accadde d ' inse
guire u n camoscio sulle pa re t i p i ù erte, dove u n passo falso sarebbe bastato per f a r l o 
precipitare nel l 'abisso. . . È ch ia ro che per dare caccia a i camosci n o n bisogna so f f r i r e 
le v e r t i g i n i . Del resto queste u l t i m e si mani fes tano t a lvo l t a i n circostanze strane. Per 
conto m i o feci p i ù d i duecento caccie al camoscio e m i t r o v a i spesso i n cer t i passi che 
non avre i c reduto d i po ter superare : t u t t a v i a n o n m i r i c o r d o d i aver soffer to neppure 
una vol ta le v e r t i g i n i du ran te la sal i ta e la discesa; invece f u i col to var ie vo l te da f o r t i 
accessi d i v e r t i g i n e r i m a n e n d o seduto per var ie ore i n u n luogo m o l t o pericoloso e 
guardando l 'abisso sot tostante. Na tu ra lmen te n o n bisogna credere che i camosci e i 
cacciatori debbano sempre a r r a m p i c a r s i sul le fa lde dei m o n t i come le mosche sopra 
una parete. I l u o g h i stessi ab i t a t i da i camosci pe rme t tono al cacciatore d ' i m p a d r o n i r s i 
senza t r o p p a fa t i ca de l la preda, seguendo i sent ier i che suol percorrere , sui m a r g i n i 
delle roccie o i n f o n d o ai v a l l o n i . È d i f f i c i l e i m m a g i n a r e una caccia p i ù svariata e 

divertente d i questa. 
« Non è faci le uccidere u n camoscio maschio al l 'agguato, p o i c h é l 'esito del la caccia 

dipende i n g r an par te da l caso e spesso i caccia tor i devono fa r fuoco quando meno 

29. — BREHM, Animali. Voi. 11' 
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se l 'aspettano... Le bat tute sono m o l t o diverse e presentano una indescr iv ib i le v a r i e t à 
d i quadr i per la svariata conf igurazione dei pend i i , delle gole e dei v a l l o n i e pel vario 
contegno dei camosci d inanz i ai cacciator i . Appena sentono da lontano i l r u m o r e p ro 
dot to dai cacciatori i n t en t i a l la ba t tu ta , se n o n si t rovano t roppo i n basso, si a r r am
picano sopra u n cigl ione v i c ino e v i r i m a n g o n o per una buona mezz 'ora osservando 
ciò che accade a l l ' i n t o r n o ; m a la comparsa i m p r o v v i s a d i uno dei cacciatori basta per 
i n d u r l i a prec ip i ta rs i colla massima v e l o c i t à sui dec l iv i sottostanti e a l lora scompaiono 
nel val lone per r i sa l i re dalla parte opposta della cresta i n capo a pochi i s tant i . Sulle 
pare t i p i ù erte l ' i n t i e ro branco segue la medesima strada, p u r c h é sia incolume dalle 
fuc i la te ; t u t t i i camosci val icano nello stesso modo con u n salto p r e s s o c h é uguale i 
crepacci scavati f r a le roccie: qualche vo l ta discendono senza f e rmar s i descrivendo una 
l inea a zig-zag. Si nascondono vo lon t i e r i nelle pinete e non si spiega come possano 
procedere rap idamente correndo f r a i t r o n c h i che sbarrano lo ro la strada e f r a i r ami 
che si int recciano f r a l o r o . Quando i l vento è favorevole i camosci si lasciano incalzare 
assai p i ù fac i lmente , ma la d i f f i co l tà p r inc ipa le del cacciatore consiste nel r iuscire a 
fars i osservare dagl i astut i b r i ccon i i qua l i n o n si preoccupano gran fa t to delle pietre 
con cu i egli cerca d i c o l p i r l i o a lmeno d ' i m p o r t u n a r l i . Del resto i camosci sanno dis t in
guere benissimo i per ico l i i n cui possono incor re re : quando sono r i p a r a t i da una spor
genza della roccia, r i m a n g o n o i m m o b i l i e t r a n q u i l l i ma lg rado la grandinata d i sassi 
che passa lo ro accanto e sulla testa. Quando i l campo della caccia è avvol to da una 
fitta nebbia, i cacciatori che incalzano i camosci debbono procedere possibilmente 
m o l t o u n i t i . Le creste delle roccie o f f r o n o spesso ai camosci diverse gole strettissime 
i n cui questi si r icoverano m o l t o v o l o n t i e r i . Se v i discendono e i l t i r a to re si t rova più 
i n al to l i uccide senza d i f f ico l tà . Certi sent ier i sono percors i dai b ranch i cost i tui t i ed 
a l t r i invece da u n solo maschio : i cacciatori aspettano i camosci a l l o ro passaggio e 
l i uccidono con una fuci la ta ben d i re t ta . Per vero d i re i maschi p i ù vecchi sono molto 
astuti e scal t r i : ne v i d i parecchi i qua l i sal ivano t r anqu i l l amen te sulla cresta d i una 
gola ment re i l cacciatore ve l i incalzava con g r ida e fischi discendendovi dalla parte 
opposta. Non d i rado i camosci si nascondono per m o d o da spuntare soltanto nella 
vicinanza immedia ta del cacciatore. Se i l vento è cat t ivo n o n l i spinge innanz i . È 
facile osservare che i camosci sono a n i m a l i v o l u b i l i e l egg ie r i : i n f a t t i quasi t u t t i gli 
i n d i v i d u i che appartengono ad u n branco cost i tu i to af f idano la sorveglianza generale 
della schiera ad una f e m m i n a accompagnata da l suo picc ino. Appena questa si ferma 
per osservare ciò che accade a l l ' i n t o r n o e per r i so lvere c iò che si deve fare , t u t t i g l i 
a l t r i le si a f fo l lano i n t o r n o anche a r i sch io d i avv ic inars i soverchiamente ai cacciatori. 

« È d i f f i c i l e r iconoscere la distanza a cui si t rovano i camosci , sopra tu t to quando 
stanno i n fondo a un val lone e questa è appunto la ragione per cui m o l t i co lp i vanno 
f a l l i t i . È megl io fa r fuoco ad una distanza da cui si possano discernere ancora bene 
le corna. I camosci f e r i t i p rec ip i tano quasi sempre a t e r ra ; t u t t av ia , quando sono 
incalzat i da i cani , t r o v a n o spesso la fo rza necessaria per salire sopra una cresta dove 
sanno d i n o n poter essere r agg iun t i dal n e m i c o : a l lo ra i l cacciatore prende la mi ra 
e l i uccide con una seconda fuc i l a ta . Nelle montagne m o l t o scoscese n o n è possibile 
adoperare i cani , m a n o n è d i f f i c i l e r in t racc ia re l ' o r m a rossiccia del camoscio sulle 
p ie t re g r ig ie . Qualche vo l ta i l cacciatore n o n riesce a recarsi ne l luogo i n cu i giace i l 
camoscio che ha ucciso e a l lo ra è costretto a lasciarvelo per sempre ». 

L a carne del camoscio p u ò gareggiare con quel la d i qua lunque a l t ro an imale sel

vat ico per la squisitezza del sapore; per conto m i o la prefer isco al la carne de l capriolo 



Saiga 4 5 1 

po iché la t r o v o p i ù tenera e p i ù a roma t i ca . Pare che du ran te i l pe r iodo degl i a m o r i 
acquisti u n sapore d i caprone u n p o ' t r oppo fo r t e e r i c o r d i la carne d i capra, che, de l 
resto, g l i a l b e r g a t o r i sv izzer i p reparano i n m o d o pa r t i co la re ed o f f r o n o a i f o r e s t i e r i 
come carne d i camoscio . La pel le forn isce u n cuoio eccellente. Anche le corna vengono 
adoperate i n v a r i m o d i ; i pe l i che r i c o p r o n o i l c u l m i n e de l dorso servono d i o r n a 
mento ai cappe l l i dei caccia tor i d i mest iere e a q u e l l i de i d i l e t t a n t i . 

I l camoscio esercita nel la poesia popolare dei n o s t r i a l p i g i a n i la par te che g l i O r i e n 
tali d à n n o a l la gazzella. Centinaia d i canzoni descr ivono leggiadramente l ' ag i le figlio 
dei m o n t i e la sua caccia ; m o l t e leggende fioriscono i n t o r n o al la sua s tor ia na tura le 
nel modo i n cu i è conosciuta da l popo lo . Una supers t iz ione assai d i f fusa induce i l cac
ciatore ad a p r i r e i l cuore de l camoscio che ha ucciso ed a berne i l sangue per i r r o 
bustirsi musco l i e sensi e cacciare le t an to t emute v e r t i g i n i ; u n ' a l t r a credenza popolare 
difende i l camoscio b ianco da l p i o m b o m o r t a l e del cacciatore, p o i c h é ch i ha la disgrazia 
di ucciderne uno p rec ip i t a senza f a l l o nell 'abisso e m u o r e i r r evocab i lmen te . Quando 
si tratta dei camosci g l i onesti m o n t a n a r i pe rdono qua lunque idea d i d i r i t t o o d i legge, 
considerano senz 'a l t ro questo nob i l e an ima le come l o r o p r o p r i e t à assoluta e p e r c i ò g l i 
dànno la caccia senza preoccupars i d ' a l t ro . 

I camosci presi g i o v a n i si addomest icano fac i lmente . Vengono a l leva t i co l la t te d i 
capra; p i ù t a r d i m a n g i a n o erbe succose, cavo l i , rape e pane. Le capre d i buona indo le 
li allattano con a m o r e . I v i v a c i ed a l l e g r i figli dei m o n t i prosperano o t t i m a m e n t e : si 
trastullano coi capre t t i e coi cagno l in i ; seguono dapper tu t to i l l o r o guard iano e p r e n 
dono i l cibo dal le m a n i d e l l ' u o m o . I l l o r o i s t i n to l i spinge sempre i n al to ; i n f a t t i s i 
trattengono a preferenza sui massi d i p ie t ra , sulle m u r a g l i e ed a l t r i l u o g h i elevat i e v i 
rimangono i m m o b i l i per lunghe ore. N o n d iven tano m a i cos ì r o b u s t i come i camosci 
che v ivono a l lo stato l i b e r o , ma si t r o v a n o abbastanza bene, anche i n s c h i a v i t ù . Invec 
chiando d iventano forse un po ' p i ù se lvat ic i e adoperano t r o p p o spesso le l o r o piccole 
corna. Sono sob r i e f a c i l i da con ten ta re ' r iguardo a l c ibo, specialmente n e l l ' e t à m a t u r a . 
Sono t e m p r a t i a t u t t o e agguer r i t i fin dal la nascita. Passano l ' i n v e r n o sotto una te t to ia 
aperta e d o r m o n o sopra u n fascio d i pagl ia . N o n si adat tano a stare r i n c h i u s i i n una 
stalla; debbono m u o v e r s i a l o r o p iac imento i n uno spazio aper to e t rova re sempre 
acqua fresca ne l l ' abbevera to io . G l i i n d i v i d u i assoggettati a l la s c h i a v i t ù quando sono 
già adul t i r i m a n g o n o sempre t i m i d i e pauros i . 

I camosci t e n u t i i n s c h i a v i t ù si accoppiano d i rado e quando c iò accade i l l o r o 
guardiano stenta a t ra t tenere i l maschio n e l l ' i n t e r n o del r ec in to . Lo Tschudi r i fer isce 
che nel 1 8 5 3 i l L a n f e r o t tenne dal la sua f e m m i n a domest ica un p icc ino che m o r ì 
appena na to ; nel magg io de l 1855 la stessa f e m m i n a ne diede a l la luce u n a l t ro sano 
e vigoroso. Nel 1 8 6 3 lo S c h ò p f f ebbe la soddisfazione d i osservare l ' accoppiamento dei 
suoi camosci domes t i c i e i l 3 0 g iugno nacque da essi u n be l p icc ino d i sesso maschi le . 
Il leggiadro a n i m a l e t t o venne a f f ida to al le cure d i una capra e p r o s p e r ò cos ì bene che 
all'età d i c i rca u n anno e mezzo era g i à a l to e grosso come la madre . Questa r imase 
sterile per c i rca d o d i c i mes i , ma ne l l ' anno seguente p a r t o r ì d i nuovo u n p icc ino . M o l t i 
camosci vennero pure a l leva t i con o t t i m i r i s u l t a t i a S c h ò n b r u n n . 

* 
* * 

I l S A I G A O A N T I L O P E D E L L E S T E P P E ( C O L U S T A T A R I G U S , Antilope saiga e scythica, 
Capra e Saiga tatarica, Ibex imberbis) ab i ta la par te se t ten t r iona le -or ien ta le d e l 

l 'Europa; s iccome d i f fe r i sce i n m o d o essenziale da tut te le a l t re a n t i l o p i conosciute, 
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Saiga (Collis tataricus). 1 / 1 2 della grandezza naturale. 

i na tura l i s t i la considerano come rappresentante d i u n genere par t icolare . I Russi la 
chiamano S A I G A K e i Calmucchi G O R O S S U N . Nell 'aspetto generale del corpo e ne l l ' in 
dole r i co rda la pecora, m a si avvic ina pure a l la renna per v a r i r i g u a r d i . È alquanto 
tozza, ha corpo tarchia to e robusto , sostenuto da gambe piu t tos to basse e so t t i l i , vello 
lunghiss imo e fitto. Ma i l carattere p r inc ipa le de l saiga consiste nella bocca foggiata 
i n modo a l tu t to par t ico la re e nel la s t ru t tu ra del naso. Questo penzola anteriormente 
sulla mascella anter iore e d iviso da un solco long i tud ina le , car t i laginoso e mobi l i s 
s imo p e r c h è p u ò r i t r a r s i f o r m a n d o una q u a n t i t à d i rughe, o t e r m i n a i n una punta ottusa 
per fora ta da n a r i c i ro tonde , pelose sul marg ine e nude ne l mezzo e costituisce una 
vera proboscide con cui p o t r e m m o dare con ragione a questo g ruppo i l nome di 
« A n t i l o p i proboscidate » . Le corna che adornano sol tanto la testa del maschio spun
tano sopra le o rb i te , sono leggiermente d ivar ica te e foggiate a l i r a ; nel la parte infe
r i o r e presentano degli ane l l i u n p o ' c o n f u s i e striscie poco accennate; si assottigliano 
a lquanto verso la punta l iscia, sono t ras lucide ed hanno una t i n t a pa l l ida . Gl i orecchi 
nascosti i n g ran par te dal pelo sono c o r t i , o t tus i , coper t i d i pe l i r u v i d i sui marg in i e 
d i pe l i r i c c i u t i nella parte i n t e r n a ; g l i occhi d i grandezza med ia sono col locat i assai 
pos te r iormente nelle o rb i t e che sporgono a lquanto a l l ' i n n a n z i ; le palpebre sono quasi 
nude : la pa lpebra super iore è adorna d i c ig l ia fitte e la palpebra i n f e r i o r e presenta 
solo nel mezzo u n aggregato d i c igl ia p iu t tos to fìtte; la pup i l l a è a l lungata e l ' i r ide 
•da l lo -bruna . I l a c r i m a t o i col locat i i n f e r i o r m e n t e , a qualche distanza dagl i angol i degli 
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occhi, sono c i r c o n o a i i da un ' a reo la e r i g u r g i t a n o d i una sostanza che ha odore d i 
caprone. L e l a b b r a coperte d i pe l i g r i g i o - b i a n c h i es te rnamente presentano delle macchie 

nere su l m a r g i n e super io re , p i ano e sono divise da u n solco. L a l a r inge n o n f o r m a u n 
gozzo p r o p r i a m e n t e de t to , m a è u n poch ino sporgente. G l i a r t i s o t t i l i sono u n poco 
r ivo l t i a l l ' i n d i e t r o , g l i zoccol i a n t e r i o r i c o r t i , a v v o l t i ne l la pa r t e pos te r iore da una 
membrana callosa e sporgente , t r i a n g o l a r i ne l l a par te a n t e r i o r e ; g l i zoccol i p o s t e r i o r i 
sono c o n f o r m a t i p r e s s o c h é i n ugua l m o d o , m a p i ù aguzz i ; le unghie p o s t e r i o r i piccole 
e ottuse sono a lquan to discoste da l lo zoccolo e p i ù grosse ne i p i ed i p o s t e r i o r i che n o n 
negli a n t e r i o r i . La coda è cor ta , p iu t tos to la rga a l la radice , nuda i n f e r i o r m e n t e e coperta 
esternamente d i pe l i d i r i t t i che si a l lungano a lquan to verso l ' e s t r e m i t à . Le fosse i n g u i 
nali sono p r o f o n d e e secernono una sostanza che ha u n odore m o l t o fo r t e . Nell 'estate 
i l pelo è breve e acquista t u t t ' a l p i ù la lunghezza d i 2 c m . , verso i l finire d e l l ' a u t u n n o 
è lungo 7 c m . e p i ù . I l dorso e i fianchi sono g i a l l o - g r i g i nell 'estate, g l i a r t i p i ù scur i 
sotto i l g inocchio , i l co l lo b ianco come le p a r t i i n f e r i o r i del t r onco e le p a r t i i n t e rne 
delle zampe, la f r o n t e e i l ver t ice mesocran ico g r i g i o - g i a l l i o g r i g i o - c i n e r i n i ; ne l l a 
regione sacrale si osserva una s t r iscia b r u n o - n e r i c c i a cos t i tu i ta d i pe l i p i ù grossi e p i ù 
lunghi. Quando l ' i n v e r n o si avv i c ina i l m a n t e l l o si r i s ch ia ra a lquanto e l ' an ima le 
acquista una t i n t a pa l l i da , g i a l l o -g r ig i a s t r a e b ianchicc ia i n tu t t e le p a r t i esterne. 
Negli i n d i v i d u i g iovan i i l pelo è m o r b i d i s s i m o e lanoso nei neonat i da l ver t ice meso
cranico al mezzo del dorso , p i ù g r i g i o d i que l lo degl i a d u l t i e quasi b r u n o - n e r o sul 
vertice mesocranico e su l dorso . L a lunghezza de l maschio adu l to è d i m . 1,3 d i cu i 
11 cm. spettano al la coda ; l 'a l tezza misu ra t a da l garrese g iunge appena a 80 c m . Le 
corna d i u n maschio adu l to , m i s u r a t e su l la cu rva tu ra , sono lunghe da 25 a 3 0 c m . 
La f emmina ha due capezzoli . 

I l saiga ab i ta le steppe^ d e l l ' E u r o p a or ien ta le e del la Siber ia , da i c o n f i n i del la 
Polonia fino a l l ' A i t a i . Par tendo dai paesi m e r i d i o n a l i del Danubio e da i Carpazi , 
s'incontra i n tu t t e le steppe del la par te me r id iona l e -o r i en t a l e del la Polonia e ne l la 
Russia lungo i l m a r Ne ro , nel le mon tagne del Caucaso, sul le sponde del m a r Caspio 
e del lago A r a i fino a l l ' I r t i s c h e a l l ' O b ; verso n o r d s ' i n o l t r a fino a l 5 5 ° grado d i 
latitudine. V ive sempre i n b r a n c h i assai n u m e r o s i che a l p r i n c i p i o de l l ' au tunno a n n o 
verano parecchie m i g l i a i a d ' i n d i v i d u i , emig rano abbastanza rego la rmente e appena 
incomincia la p r i m a v e r a si d i v i d o n o i n schiere m i n o r i e f anno r i t o r n o ai l o r o an t i ch i 
domicil i . È d i f f i c i l i s s i m o i ncon t r a r e un ' an t i l ope del le steppe isolata , p e r c h è i maschi p iù 
vecchi con t inuano ad essere aggregati alla schiera d i cui f anno par te anche nell 'estate. 
Il Pallas o s s e r v ò che i saiga n o n si r iposavano m a i t u t t i i n s i eme ; parecchi i n d i v i d u i del 
branco con t inuavano a pascolare e a fa r la guard ia m e n t r e g l i a l t r i r u m i n a v a n o adagiati 
sul terreno ; p r i m a d i recarsi a r iposare le sent inel le i n v i t a v a n o qualche compagno 
ad alzarsi dal suo g iac ig l io per sos t i tu i r le , facendogl i colla testa u n cenno par t ico la re e 
non si cor icavano finché que l lo n o n si fosse posto a sua vo l ta i n vedetta. Malgrado 
questa grande p rudenza non si p u ò d i re che i saiga siano a n i m a l i i n t e l l i gen t i e do ta t i 
di q u a l i t à specia l i . Non sono m o l t o a g i l i , hanno sensi p iu t tos to ot tus i e p r o p r i e t à 
intellettuali scarse. Per vero d i re g l i a d u l t i c o r r o n o assai velocemente, sfuggono pe r f i no 
ai ve l t r i e ai cava l l i p i ù ve loc i , ma i g iovan i si stancano con m o l t a fac i l i tà e anche 
gli adul t i soggiaciono sovente alle ins id ie del le fiere e sopra tu t to dei l u p i . La lo ro 
andatura è poco aggraziata, p e r c h è c a m m i n a n d o a l lungano i l col lo e abbassano la 
lesta; spiccano sal t i abbastanza a r d i t i , m a ancora m o l t o d ivers i dai ba lz i leggiadr i 

delle a l t re a n t i l o p i e i n generale sono tozzi e sgarbat i . 
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F r a i sensi i l p r i m o posto spetta a l l 'odora to , p o i c h é i n f a t t i i saiga f iu tano o t t i - I 
i namen te ; invece la vista è debol iss ima e ciò r i su l ta da l fa t to che le povere bestie, 
acciecate dal sole, si prec ip i tano cont ro i ca r r i ed a l t r i ostacoli che sbarrano loro la 
strada, oppure n o n sanno decidersi a scansare i l nemico nel m o m e n t o opportuno 
p e r c h è forse non ne avver tono abbastanza per tempo la presenza. Le faco l tà in te l 
l e t tua l i del saiga non sono m o l t o super io r i alle sue faco l t à fisiche. Come tu t t i gli 
an ima l i che abi tano le steppe, queste a n t i l o p i sono t i m i d e e paurose, ma non hanno 
la p i ù piccola astuzia e n o n sanno difendersi convenientemente dai per ico l i . Del resto 
n o n sono neppure i n grado d i dis t inguere g l i a n i m a l i i nnocu i da que l l i che possono 
danneggiar l i ; appena vedono una bestia ignota , fuggono t u t t i insieme a precipizio 
t r emando per lo spavento e p iù t a r d i si dispongono i n una lunga fila continuando a 
r ivolgere lo sguardo a l l ' i nd i e t ro . 11 maschio precede quasi sempre la schiera, ma non 
d i rado ne assume la direzione una f e m m i n a vecchia ed esperta. Gl i i n d i v i d u i adulti 
sono m u t i ; i g iovan i belano press'a poco come le pecore. 

I l saiga si ciba a preferenza delle erbe e delle p iant icel le salate che ricoprono 
gran parte delle steppe della Ta r t a r i a , i na r id i t e dai cocenti raggi del sole e interrotte 
da numerose sorgenti saline. I l Pallas accerta che questi a n i m a l i pascolano cammi
nando a r i t roso e i l lo ro lunghiss imo naso penzolante l i costringe a brucar sempre l'erba 
d i fianco. Pare che bevendo aspi r ino l 'acqua non soltanto dal la bocca, m a anche dal 
naso. Questi due ragguagli , d i cui l ' u l t i m o proviene da Strabone, sono intieramente 
falsi , come r isul ta dalle osservazioni fat te sugl i i n d i v i d u i t enu t i i n s c h i a v i t ù . I l cibo 
par t icolare d i cui si nu t rono comunica al la lo ro carne u n sapore m o l t o aromatico che 
r ipugna a ch i non è avvezzo a mang ia r l a . I l per iodo degli a m o r i incominc ia verso la 
fine d i novembre e a l lora s ' impegnano f r a i maschi accanite lot te . P r i m a della me tà 
d i maggio le f e m m i n e par tor iscono u n solo piccino, da p r i n c i p i o assai impacciato 
ed ine rme . 

Gl i ab i tan t i della steppa pra t icano con passione la caccia del saiga, sebbene questo 
an imale abbia una carne piut tos to cat t iva . Lo inseguono a caval lo, col l ' a iu to dei cani, 
e i n generale lo raggiungono dopo una corsa pro lungata . I l saiga soccombe a ferite 
d i poca impor tanza come diverse al t re specie d i a n t i l o p i . I K i r g h i s i t racciano nell 'erba 
delle steppe e nei g iunch i cer t i sent ier i pa r t i co l a r i , tagl iando t u t t i g l i steli delle piante 
ad una certa altezza da l suolo ; q u i n d i salgono a cavallo e v i spingono le schiere dei 
saiga; le povere bestie fer i te dagl i aguzzi steli del l 'e rba , m u o i o n o quasi tu t te , ma più 
spesso ancora vengono uccise con a r m i da fuoco e d i t r a t to i n t ra t to catturate coi 
f a l c h i . A tale scopo non si adoperano i f a l ch i n o b i l i , m a piut tos to le aquile reali, 
acer r ime nemiche delle an t i l op i , le qua l i compiono con grande piacere l ' u f f i c io che 
v i en lo ro af f ida to . Anche i l u p i fanno strage nel le schiere dei saiga e l i d ivorano in 
g r an parte, lasciando p e r ò i n t a t t i i l cranio e le corna. 1 K i r g h i s i e i Cosacchi raccol
gono t a l i spoglie e le vendono a buon mercato ai Cinesi. Ma con c iò n o n è chiusa la 
schiera dei n e m i c i che ins id iano i l saiga. Una specie par t icolare d i tafano depone le 
uova sotto la pelle e spesso i n n u m e r o così grande che le larve nate dalle uova stesse 
i n f i a m m a n o miseramente la pelle de l l ' an imale e spesso lo ucc idono. 

I saiga presi g iovan i d iventano domest ic i i n s o m m o grado, seguono i l o r o padroni 
come sogliono fare i cani ; a l l 'occorrenza si tu f fano ne i fiumi e l i at traversano a nuoto 
per accompagnar l i sulla r i v a opposta ; scansano le l o r o compagne selvatiche e verso 
sera r i t o r n a n o spontaneamente al la stalla. Parecchi saiga vennero t r aspor ta t i i n Ger

m a n i a dal Gia rd ino Zoologico d i Mosca e p i ù t a r d i a l t r i v i g iunsero per opera del lo Stader, 
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noto negoziante d i a n i m a l i . I saiga sono t u t t o r a r a r i s s i m i ne i G i a r d i n i Zoolog ic i . 
Lo Stader m i disse che per t r a spor ta re al l 'es tero queste a n t i l o p i bisogna p render le 
appena nate ed a f f i da r l e a l le cure d i una capra o d i una pecora finché siano i n grado 
di mang ia re da sole e d i soppor ta re le fa t iche del v iagg io . A l l ' e t à d i u n anno possono 
essere spedite dovunque . I g i o v a n i saiga hanno u n aspetto a l t u t t o pa r t i co la re che 
r icorda ad u n t e m p o que l lo del le renne e que l lo del le pecore. Ma nei m o v i m e n t i si 
avvicinano decisamente alle a n t i l o p i . I n generale c a m m i n a n o con passo t r a n q u i l l o e 
regolare, i n t e r r o t t o t u t t a v i a da r a p i d i ba lz i co i q u a l i si s lanciano ne l l ' a r i a sol levandosi 
alquanto da t e r r a . Pascolano come g l i a l t r i r u m i n a n t i procedendo sempre innanz i 
e sf iorando i l suolo col naso m o b i l i s s i m o d i cui sono p r o v v e d u t i . Sono a l tu t to in sen
sibili alle in f luenze a tmosfer iche , r i m a n g o n o v o l o n t i e r i a l l ' aper to anche nelle n o t t i 
più f redde, senza en t ra re neppure u n m o m e n t o nel la s tal la , per cu i a l m a t t i n o g i a 
ciono nel luogo i n c u i si erano adagia t i a l la sera, i n t i e r amen te coper t i d i b r i n a o 
di neve. P r i m a d i co r i ca r s i pe l r iposo n o t t u r n o scelgono i l g iac ig l io che par l o r o p i ù 
adatto per d o r m i r e , g i r a n o parecchie vo l t e i n t o r n o ad esso, p o i si ing inocchiano sulle 
zampe a n t e r i o r i e finalmente si sdra iano su l t e r r eno . I saiga a f f ida t i al le m i e cure 
non erano p u n t o d i f f i c i l i da contentare r i g u a r d o a l c ibo, andavano pazzi de l sale come 
la maggior par te del le a l t re a n t i l o p i e i n g h i o t t i v a n o t u t t i i g i o r n i una certa q u a n t i t à 
di terra . I l l o r o sterco rassomig l ia a que l lo delle nostre capre e delle pecore. 

T u t t i g l i i n d i v i d u i t e n u t i i n s c h i a v i t ù ch ' ebb i occasione d i accudire e d i osservare 
si erano af fez ionat i i n b reve al l o r o gua rd i ano e si potevano considerare come a n i 
mali domest ic i p r o p r i a m e n t e de t t i , m a ad ogn i m o d o poch i s s imi soppor ta rono per 
qualche anno la s c h i a v i t ù . A l c u n i m o r i r o n o i n seguito al la ca t t iva q u a l i t à de l cibo d i 
cui si n u t r i v a n o e g l i a l t r i dovet te ro soccombere a l la l o r o s tupidaggine, p o i c h é la 
vista d i u n oggetto i gno to bastava ad i m p a u r i r l i e i n d u r l i a p rec ip i t a r s i pazzamente 
contro i l g ra t i cc io de l lo steccato i n cu i erano r i n c h i u s i , r o m p e n d o s i la cervice. A 
primo aspetto i l saiga n o n fa u n ' i m p r e s s i o n e m o l t o favorevole , p o i c h é pare u n an ima le 
stupido e i nd i f f e r en t e a t u t t o ; i l suo contegno c o n f e r m a p ienamente tale impress ione . 

* 
* * 

I GNU (CATOBLEPAS) sono le antilopi più strane di tutta la famiglia, singolarissimi 
ruminan t i che f o r m a n o per cos ì d i r e u n anel lo d i congiunzione f r a l ' an t i lope , i l bue 
e i l cavallo e si possono considerare come vere car ica ture delle f o r m e leggiadre ed 
eleganti descr i t te p i ù sopra. Guardando per la p r i m a vo l ta u n g n u si r i m a n e i n dubbio 
rispetto a l l ' a n i m a l e che si presenta a l nos t ro sguardo. I l gnu ha l 'aspetto d i u n cavallo 
colle ungh ie fesse e col la testa d i u n t o r o ; i l suo contegno d i m o s t r a che tu t ta l ' i ndo le 
sua è i n per fe t to accordo con tale i b r i d a f o r m a . I l gnu n o n è cer tamente una bella 
bestia, sebbene i n va r i e p a r t i de l co rpo abbia una s t r u t t u r a assai elegante. 

I l genere de i g n u , m o l t o scarso d i specie, si d is t ingue pe i seguenti c a r a t t e r i : i l 
corpo sostenuto da gambe svelte e d i altezza med ioc re è tozzo, assai p i ù al to ante
r io rmente che n o n pos t e r io rmen te , la testa quasi quadrangolare , i l muso largo come 
quello del le bov ine , la nar ice come r i c o p e r t a ; l 'occhio c i rcondato da u n cerchio d i 
setole b ianche ha un'espressione feroce e ca t t iva , l 'orecchio è piccolo e aguzzo, le 
corna, c o m u n i a i due sessi, sono inser i te sul la p ro tuberanza f ron ta l e , appia t t i te , l a r 

ghissime, rugose, r i v o l t e a l l ' i n f u o r i e i n a l to al la p ù n t a ; la coda è adorna d i u n lungo 
fiocco come quel la de i cava l l i , i l c u l m i n e del la faccia, i l co l lo , i l dorso, la gola e le 
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guancie presentano ricche c r i n i e r e ; invece i l r imanen te del man te l lo è l iscio. Nella 
parte in te rna delle na r i c i si osserva una va lvola m o b i l e ; sulle guancie mancano i 
l a c r i m a t o i che p e r ò sono sos t i tu i t i da ver ruche gh iando la r i . 

Il GNU dei coloni olandesi, IMBUTUMA dei Cafri (CATOBLEPAS GNU, Antilope e Bos 
gnu, Bos connochaetes), acquista una lunghezza complessiva d i m . 2,8, compresa la 
coda la quale senza i pe l i mi su ra 50 c m . e coi pe l i da 80 a 90 c m . L'altezza misurata 
dalla spalla è d i m . 4,2. La t i n t a p redominan te del man te l lo è b runo -g r ig i a , piuttosto 
scura, p iù chiara i n cert i p u n t i e p i ù scura i n a l t r i e i n t e r ro t t a da r i f lessi g i a l l i , rossicci 
o ne rogno l i ; la c r in ie ra della nuca è bianchiccia p e r c h è i pe l i che la costituiscono sono 
b ianco-gr ig i alla radice, ner i nel mezzo e rossicci al la p u n t a ; invece la cr in iera pet
torale è b runa come quel la che adorna i l c o l l o ; i c i u f f i d i pe l i che si osservano sul 
dorso del naso e sotto g l i occhi sono pure b r u n i , b i anch i i pe l i setolosi che circondano 
g l i occhi , le setole che f o r m a n o i b a f f i , i l pizzo e i pe l i del la coda ; i l fiocco terminale 
d i questa è cos t i tu i to d i pe l i b r u n o - g r i g i alla radice e b ianchicc i alla punta . La f e m 
m i n a è p i ù piccola del maschio ed ha corna p i ù s o t t i l i ; tu t t av ia non ne differisce 
affat to nel colore del man te l lo . I neonat i n o n hanno corna, m a sono g ià provvedut i 
d i c r in iera sul collo e sulla nuca. 

I l gnu abita l ' A f r i c a m e r i d i o n a l e ; manca in t i e ramente nel paese del Capo. Parecchi 
osservatori degni d i fede r i fer i scono che i gnu emigrano t u t t i g l i ann i , obbedendo 
come crede Io S m i t h ad u n i s t in to inna to , s im i l e a quel lo che si osserva negl i uccelli , 
i l quale l i spinge ad a f f ron ta re ciecamente i l l o ro destino, quand'anche dovessero 
incorrere i n per icolo d i mor t e . A parer nostro t a l i emig raz ion i d ipendono semplice
mente dal la s c a r s i t à del c ibo, come quelle delle a l t re a n t i l o p i . I gnu sono animal i 
m o b i l i s s i m i , ag i l i e v ivac i che d à n n o m o l t a an imazione alle p ianure i n cui v ivono. 
« I l gnu », dice Har r i s , « è l ' an imale p i ù s trano che si possa immag ina re , tanto per 
ciò che r iguarda i l suo aspetto esterno, quanto per c iò che si r i fer isce alle sue ab i tu 
d i n i e a i suoi cos tumi . La na tura lo ha creato i n u n m o m e n t o d i capriccio e riesce 
impossibi le osservare i suoi gof f i m o v i m e n t i senza r ide re : si piega e oscilla i n tutte 
le d i r ez ion i , celando f r a g l i a r t i svelt i e muscolosi la testa vellosa e ba rbu t a ; solleva 
e distende la coda lunghiss ima e bianca con a t t i minacc ios i , per cui appare feroce e 
r id ico lo ad u n t empo. Si f e rma a l l ' i m p r o v v i s o e si atteggia a difesa, p ron to a colpire 
i l nemico colla testa ba rbu ta : l 'occhio manda sc in t i l le e i l suo fo r t e e p ro fondo g ru 
gn i to r i co rda i l ruggi to del l eone ; m a ecco che ad u n t r a t to la capricciosa bestia 
incominc ia a sferzarsi i fianchi colla coda, spicca sal t i , s ' ina lbera e si vol ta da 
ogn i parte , cade a te r ra appoggiandosi sulle a r t ico laz ioni delle coscie, si r ialza e 
cor re a prec ip iz io nel la p ianura s te rmina ta sol levando e n o r m i nuvole d i polvere ». 
T u t t i i v iaggia tor i che pe rcor rono la par te in t e rna d e l l ' A f r i c a mer id iona le vedono 
spesso i l gnu p e r c h è esso è u n animale curioso i n s o m m o grado i l quale si avvicina 
col la mass ima f iducia agl i oggetti che r isvegl iano la sua at tenzione e sopratutto 
a l l ' u o m o . È socievole, vivace e instancabile ; abi ta ind i f fe ren temente qualunque local i tà , 
tanto le reg ion i b ru l l e e scoperte quanto i l u o g h i erbosi e ombregg ia t i ; emigra da un 
luogo a l l ' a l t r o secondo le s tagioni , p e r c i ò i v i agg ia to r i l o incon t rano quasi dappertut to 
i n schiere numerose e spesso i n compagnia del quagga e del l 'eucore coi q u a l i stringe 
una v i v a amic iz ia . I b r anch i dei gnu sono sempre i n m o v i m e n t o , p e r c h è questi an i 
m a l i non hanno bisogno di r iposars i e si abbandonano d i con t inuo ai g iuochi e ai 
t r as tu l l i p i ù pazzi. 
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Gnu (Catoblepas gnu). 1 / 1 5 della grandezza naturale. 

Gordon C u m m i n g r i conobbe che i l g n u n o n abbandona i l suo posto n e m m e n o 
quando è persegui ta to da u n g ran n u m e r o d i cacc ia tor i . Le schiere d i queste strane 
antilopi si aggi rano i n t o r n o a i caccia tor i spiccando salt i por ten tos i e descrivendo una 
quant i tà i n f i n i t a d i c i r c o l i . Ment re i caccia tor i cercano d i co lp i re questo o q u e l l ' i n d i 
viduo del b ranco , le astute bestie g i r ano i n t o r n o al la schiera e r i t o r n a n o nel si to i n 
cui cavalcava i l cacciatore poch i m o m e n t i p r i m a . I maschi p i ù vecchi v i v o n o spesso 
isolati o racco l t i i n p i cco l i b r a n c h i d i 4 o 5 i n d i v i d u i ; passano in t ie re mat t ina te 
immobi l i n e l l ' a m p i a p i anu ra , considerando con sguardo fisso i m o v i m e n t i degli a l t r i 
animal i ; m e n t r e f anno in tendere u n b r o n t o l i o sbuffante che si a l te rna con u n soff io 
acuto e breve , a l t u t t o pa r t i co la re . M o l t i v i agg i a to r i considerano i l gnu come l ' e m 
blema della l i b e r t à p i ù assoluta e ne van tano la fo rza e i l coraggio. Gl i Ot tento t i e i 
Cafri raccontano a questo p ropos i to u n m o n d o d i f ro t t o l e ed anche i cacciator i europei , 
colpiti p r o b a b i l m e n t e dal l 'aspet to s t rano de l l ' an imale , n o n tralasciano d i r i f e r i r e i 
ragguagli p i ù cu r ios i i n t o r n o al g n u , i l quale del resto è u n an imale mis ter ioso tanto 
nell'aspetto esterno quan to ne i co s tumi . I suoi m o v i m e n t i sono al tu t to p a r t i c o l a r i . 
I l gnu c a m m i n a sempre d i por t an te ed anche quando galoppa alza sovente ins ieme le 
due zampe del medes imo la to . Ogni sua movenza è rap ida , a rd i ta , piena d i fuoco e 
di indipendenza . L a sua indo le si d is t ingue per u n grande amore dei t r a s t u l l i che n o n 
si osserva i n nessun a l t r o r u m i n a n t e . Nelle lo t te p i ù serie i maschi e le f e m m i n e sono 
ugualmente coraggiosi . La l o r o voce r i c o r d a i l mugg i to del bue. 1 co lon i olandesi 
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t raducono colle seguenti parole i l g r ido par t icolare degl i i n d i v i d u i p i ù g i o v a n i : 
« Buona sera, fanc iu l la ! ». 

I sensi del gnu hanno uno sv i luppo assai considerevole: la vista, l 'odora to e l 'udito 
sorv> add i r i t t u ra s q u i s i t i ; invece le f aco l t à in te l l e t tua l i sono a lquanto l i m i t a t e . I giuochi 
del gnu hanno sempre qualche cosa d i pazzo e mancano in t ie ramente d i riflessione. 
Nella s c h i a v i t ù i l gnu si d imos t ra sempre indoci le e selvaggio, insensibile alle carezze, 
incapace d i addomesticarsi , ma anche assai ind i f fe ren te alla pr ivazione della l iber tà . 
Si avvicina al grat iccio della sua gabbia per i m p a d r o n i r s i d i c iò che g l i viene offerto, 
ma non si most ra pun to riconoscente e si avvic ina con eguale indif ferenza a tu t t i i 
v i s i t a to r i del Giard ino Zoologico i n cui v ive . Durante i l r iposo ha l 'atteggiamento 
caratterist ico del bue; m a appena si muove ne differisce i n m o d o essenziale pe r chè 
cammina d i por tante . I l gnu muove sempre i l piede poster iore p r i m a dell 'anteriore. 
È d i f f ic i le i ndu r lo a t ro t t a re ; quando v i è costretto va i n col lera , m a n o n è i n grado 
d i spiccare g rand i sal t i . Le f e m m i n e par tor iscono u n solo piccino per vol ta e i part i 
si compiono i n v a r i mesi de l l ' anno. I neonat i n o n tardano ad acquistare l 'agi l i tà dei 
geni tor i ; i n capo a qualche g io rno seguono la madre dapper tu t to ed hanno u n aspetto 
ancora p i ù comico d i quel lo degli adu l t i a cagione della l o ro piccola mole . La madre 
ama teneramente i l p r o p r i o f ig l io , g l i p rodiga le cure p i ù affettuose e lo difende dai 
per icol i esponendo s è stessa alla mor te . 

La caccia del gnu presenta mol te e g r av i d i f f i co l t à a cagione della resistenza e 
della ve loc i t à veramente i n c r e d i b i l i d i cui d à p rova questa ant i lope nelle corse p ro 
lungate. I l contegno dei gnu incalzat i dai cacciatori è p r e s s o c h é ident ico a quello dei 
buo i selvatici inseguit i dal nemico. I l lo ro at teggiamento, i l m o d o con cui gettano la 
testa a l l ' i nd ie t ro , si abbassano, t i r ano calci p r i m a d i fugg i re , tu t to i n somma ricorda 
i n essi le bovine selvatiche. P r i m a d i battere i n r i t i r a t a contemplano a lungo l'oggetto 
del lo ro spavento come fanno i buo i ne i casi c o n s i m i l i . P e r c i ò accade spesso che i 
lo ro b ranch i si lasciano avvic inare da una c o m i t i v a d i cacciator i senza pensare a 
fuggire . I l gnu viene cat turato qualchevol ta con lacci d i va r i a sorta e con apposite 
t rappole . Gl i i n d i v i d u i presi vecchi si d imenano come se fossero a r r abb i a t i ; invece i 
g iovani , al levati col latte d i vacca, si addomesticano abbastanza fac i lmente e p i ù tardi 
vanno al pascolo colle mandre e colle greggie e d iv idono con queste la l i b e r t à relativa 
di cui godono g l i a n i m a l i domest ic i . Tu t tav ia , siccome i co loni olandesi credono che 
i g iovan i gnu vadano soggetti a var ie mala t t ie cutanee che potrebbero trasmettere alle 
lo ro greggie domestiche, non ne prat icano v o l o n t i e r i l ' a l levamento e questa è appunto 
la ragione per cui i gnu a r r ivano tanto d i rado nei nos t r i G ia rd in i Zoologic i . 

Come le a l t re a n t i l o p i p r o p r i e d e l l ' A f r i c a mer id iona l e i l gnu si rende u t i l e anche 
dopo m o r t e . La sua carne tenera e sapori ta fornisce u n cibo eccellente; dal la pelle si 
ot t iene u n o t t i m o cuoio e colle corna si fanno m a n i c h i d i col te l lo ed a l t r i oggett i . 

Il GNU STRIATO, chiamato GNU AZZURRO dai coloni olandesi e inglesi (CATO-

B L E P A S T A U R I N U S , Antilope taurina e gorgon), è la seconda specie appartenente a 
questo genere e prende pure i n o m i local i d i K O K O N , I N K O N E K O N E , N U M B O , UNSOSO, ecc. 
I l gnu s t r ia to è assai p i ù grosso del gnu , p o i c h é la sua lunghezza complessiva giunge 
a 3 m . , l 'al tezza misura ta dal la spalla è d i m . 1,6, i l naso è fo r t emente incurvato 
come quel lo del montone , i l garrese assai p i ù alto d i que l lo del gnu , p iù lunga la 
c r in ie ra che adorna la nuca ed i l co l lo . I l colore p redominan te de l man te l lo è u n bel 
g r ig io -c ine r ino-scuro sul quale spiccano var ie striscie t rasversal i , nere, assai distinte. 
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Gnu slriato (Catoplebas tauriuus). V20 d e U a grandezza naturale. 

La faccia è b r u n o - n e r a , i l ver t ice mesocranico nero come la c r in i e ra del collo e la 
mascella i n f e r i o r e ; i l a t i del la testa sono b r u n o - p a l l i d i , i f i anch i presentano m o l t i 
riflessi d i color rosso- ruggine , la par te esterna degl i a r t i an t e r i o r i è b runo-g ia l logno la 
con r if lessi rossicci i n tu t t a la m e t à super iore , la par te in t e rna è b runo -g r ig io - ch i a r a , 
la m e t à i n f e r i o r e b runo- ros s i cc io -ch i a r a , la coda b r u n o - g i a l l o g n o l a super io rmente e 

nel mezzo e ne ro -cupa i n tu t te le a l t re p a r t i . 
Anche questa specie abi ta l ' A f r i c a m e r i d i o n a l e ; i l Selous n o n la i n c o n t r ò neppure 

una vo l ta a n o r d del lo Zambese; i l B ò h m non la v ide m a i nella par te or ienta le d e l 
l ' A f r i c a ; invece i l F ischer accerta d i averla veduta nel Paese dei Massai e Heug l in la 
incontro var ie vo l te nel t e r r i t o r i o super iore del N i lo . I l gnu s t r ia to scansa le r eg ion i 
rocciose e sparse d i co l l i ne ; si stabilisce a preferenza nelle ampie p ianure erbose dove 
allignano va r i e specie d i m i m o s e ; i n cer t i pe r iod i de l l ' anno emigra da u n luogo 
al l 'a l t ro i n compagnia del daw, come accade a l gnu r ispet to al quagga. Differisce 
pochissimo da l suo a f f ine tan to ne i cos tumi quanto nelle a b i t u d i n i della v i t a . Si t r a 
stulla anch'esso v o l o n t i e r i sal tando pazzamente , corre i n c o n t r o agl i u o m i n i d i cui 
avverte la presenza da lon tano ; da p r i n c i p i o pare che si p repar i ad aggred i r l i , m a p o i 
si f e rma a l l ' i m p r o v v i s o , si vo l t a e fugge a p rec ip iz io ne l l ' ampia p ianura , d ivo rando 
la strada ne l vero senso del la paro la . Mentre pascola t r anqu i l l amen te r i co rda m o l t i s 
simo i l bu fa lo , m a appena si me t t e i n m o v i m e n t o , par d i vedere i l suo af f ine a l quale 

del resto r a s somig l i a per t u t t i g l i a l t r i r i g u a r d i . 
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A i cav icorn i f a remo seguire u n r u m i n a n t e i l quale f u sempre considerato come 
un 'an t i lope , sebbene la f o r m a par t ico lare delle sue corna, a l tu t to diverse da quelle 
degl i a l t r i cav icorn i , non giustificasse per nu l l a tale classificazione. La descrizione 
scientif ica d i questo s t rano r u m i n a n t e che i l vecchio Hernandez menz iona col nome 
d i « Teut lamazame », dicendolo indigeno del Messico, comparve sol tanto nel 4815, 
m a spettava a no i l ' a rduo c o m p i t o d i cancellare u n graviss imo er rore scientifico, 
d i f fuso fin dai t e m p i p i ù an t i ch i , e d i dare a l l ' an imale i n discorso i l posto che g l i spetta 
ne l l ' o rd ine a cui appart iene. 

I l r u m i n a n t e d i cui t r a t t i amo è 1 ' A N T I L O C A P R A , e si dis t ingue da t u t t i i suoi aff ini 
che appartengono al medesimo ord ine per le corna cave, m a biforcate , le qua l i , invece 
d i crescere cont inuamente come si osserva nei cav icorn i , d i t r a t to i n t ra t to cadono e 
vengono sost i tui te d i nuovo come le corna dei ce rv i , sebbene ciò accada i n modo 
assai diverso. Diversi a l t r i cara t te r i , come la presenza d i ghiandole pa r t i co la r i col lo
cate sotto g l i orecchi , sul la regione sacrale, sotto la coda, d ' ambo le pa r t i della 
medesima e sopra i l collo del piede, la mancanza dei l a c r i m a t o i e delle ghiandole 
i n g u i n a l i , lo zoccolo s imi le a quel lo della g i ra f fa , sp rovvedu t i d i zoccolo posteriore o 
falso zoccolo, le p a r t i c o l a r i t à del pelo, ecc. decisero i l Mur ie che s e z i o n ò l 'animale a 
da rg l i i l nome d i « An t i lope dalla testa d i cervo, dagl i zoccoli d i g i ra f fa , dalle ghiandole 
d i capra e da l man te l lo d i pecora », la quale denominaz ione d imos t ra appunto che 
l ' ant i locapra non è per nu l l a un 'an t i lope . T u t t i i ca ra t te r i delPanti locapra sono così 
ch ia r i e d i s t in t i che n o n è possibile confonder la con nessun'al tra f a m i g l i a del l 'ordine 
a cui appart iene, anzi bisogna assolutamente d is t inguer la da tu t te le a l t re fo rme e 
considerarla come rappresentante d i una f a m i g l i a par t i co la re (Antilocapridae). 

L'ANTILOCAPRA (ANTILOCAPRA AMERICANA, Antilope americana, furcifer, pal
mata e antiflexa, Antilocapra e Dicranoceros furcifer, Cervus hamatus, ecc.), 
prende pure i n o m i d i K A B R I , K A B R I T e B E R E N D O . Ha l 'aspetto d i un 'an t i lope grossa 
e robus ta : la sua lunghezza complessiva giunge a m . 1,5 d i cu i 1 7 - 2 0 c m . spettano 
al la coda; l 'altezza misura ta della spalla è d i 80 c m . ; mi su ra t a dal la regione sacrale 
a r r iva sovente a 90 c m . La testa pecorina è t u t t ' a l t r o che bel la , a lquanto allungata e 
si assott iglia gradatamente dal lo ind ie t ro al lo i n n a n z i ; nel la par te an ter iore è ar ro
tondata da ogni parte, depressa alla f r o n t e e sporgente i n t o r n o agl i occh i ; questi sono 
g rand i , c i rconda t i e p ro t e t t i da o rb i t e ossificate m o l t o sporgent i , scur i ed espressivi; 
i l l o r o angolo anter iore è p i ù alto del l 'angolo posteriore, le palpebre sono coperte d i 
setole ispide, g l i orecchi aguzzi e d i lunghezza mediocre , u n i f o r m e m e n t e arcuat i lungo 
i l ma rg ine esterno e a lquanto infossat i nel la par te super iore del m a r g i n e in te rno . I l 
col lo ha una lunghezza media , i l corpo pare meno robusto del vero p e r c h è è soste
nuto da gambe sot t i l i ss ime e p iu t tos to alte, la coda breve, leggiermente assottigliata 
verso la punta , r i corda p iu t tos to la piccola coda rud imen ta l e d i certe specie d i cervi 
a n z i c h é quel la delle a n t i l o p i ; lo zoccolo aguzzo r i co rda magg io rmen te quel lo delle 
pecore selvatiche. 

I l pelo è fittissimo e r i cop re tu t to i l corpo , ad eccezione d i u n piccolo spazio nudo 
che circonda le n a r i c i f r a le qua l i si osserva pure una str iscia coperta d i pe l i r a d i ; si 
compone d i l u n g h i pel i setolosi, o n d u l a t i ed i sp id i che si r o m p o n o fac i lmente , e, 
appena compress i , si appiat t iscono e n o n r i p r e n d o n o la f o r m a p r i m i t i v a ; sul culmine 
del la nuca e sulla groppa questi pe l i si a l lungano a lquanto f o r m a n d o una c r in ie ra di 
cui la lunghezza va r i a f r a 7 e 10 c m . ; i n t o r n o alle corna f o r m a n o u n c iu f fo foggiato a 



Antilocapra 4-61 

Antilocapra (Antilocapra americana). V13 della grandezza naturale. 

corona; invece sug l i orecchi e sulle zampe sono assai p i ù c o r t i e p i ù s o t t i l i . I l mante l lo 
presenta t re c o l o r i spiccat i che lo r endono assai leggiadro . Una bel l i ss ima t i n t a b r u n o -
isabella, m o l t o del icata , si estende su l la magg io r par te del co l lo , sul dorso e sulle 
coscie; ne l la par te esterna del le gambe e sugl i orecchi d iven ta g i a l l o - f u l v o - c h i a r o ; 
bianchi sono invece i l a t i del corpo a cominc i a re dal la m e t à del medesimo, le pa r t i 
in fe r io r i e i n t e rne del co rpo e la par te super iore degli a r t i , la parte in te rna degli 
orecchi ed una macchia che si osserva sotto i medes imi , i l a t i del la testa, le l abbra , 
il mento e la gola , due spazi esat tamente d e l i m i t a t i che adornano la parte i n f e r io re 
del col lo e d i cu i que l lo p i ù basso si collega col la t i n t a bianca della par te in fe r io re 
del corpo per mezzo d i una str iscia mediana p a r i m e n t e bianca. Osserviamo ino l t r e 
una be l l i ss ima t i n t a b ianca i n una str iscia semi lunare , in un terzo spazio che par te 
dalla spal la , sul la coda e f i na lmen te i n uno specchio esattamente de l imi t a to che giunge 
lino a l la terza par te pos ter iore del le coscie ed è i n t e r r o t t a sol tanto nel la par te i n f e 
riore, a l d i sopra del la coda. La par te super iore della faccia è b runa o b r u n o - n e r a da l 
vertice mesocran ico f ino al naso, l 'occhio è c i rconda lo da u n piccolo cerchio b r u n o ; 
anche la par te media de l l ' occ ip i te è b runo-scu ra e cos ì pure la punta dei pel i che 
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costi tuiscono la c r in ie ra del la nuca. N e l l ' e s t r e m i t à posteriore del la guancia si osserva 
una macchia b r u n a al lungata , s imi le ad una fessura vert icale che circonda i condott i 
escretori d i una grossa gh iandola ed è quasi nascosta dai pe l i del col lo . La parte 
superiore della faccia è at t raversata da una l inea mediana d i color b runo- rugg ine ; 
i n t o r n o al l 'occhio si osserva u n campo fu lvo- ross icc io p e r c h è i n queste pa r t i della 
testa i pel i hanno punte b runo-g i a l l e e sono g r ig ias t r i a l la radice. Le corna sono nere 
e cos ì pure g l i zoccol i . Le corna sono c o m u n i ai due sessi, tu t tavia , secondo i l 
T h i e l m a n n , sarebbero bi forcate soltanto nel maschio ; spuntano sopra e i n mezzo agli 
occhi , s ' innalzano quasi ver t ica lmente e vo lgono le punte a l l ' inden t ro e a l l ' i nd ie t ro ; 
nei maschi avanzat i i n e t à hanno una larghezza doppia del l o ro spessore, in fe r io r 
mente sono alquanto compresse ai l a t i , n o n presentano alcun solco od anello sulla 
superficie, la quale p e r ò è r u v i d a e rugosa e sono coperte i r regolarmente d i piccole 
protuberanze b r e v i ed aguzze. Le corna del maschio acquistano la lunghezza d i 25 e 
ta lora anche d i 30 c m . ; quelle della f e m m i n a sono lunghe appena da 8 a 12 c m . 

Sebbene lo scheletro del l ' ant i locapra e la s t ru t t u r a in te rna del suo corpo c o r r i 
spondano p r e s s o c h é i n t u t t i a que l l i delle a l t re f o r m e che appartengono al lo stesso 
ord ine , i l Murie osserva anche q u i diverse p a r t i c o l a r i t à che giust i f icano pienamente 
la separazione del l ' ant i locapra dalle a n t i l o p i . I l cranio r i co rda mol t i s s imo quello del 
cervo, è a l lungato e basso e si dist ingue pei nucle i ossei delle corna, compressi ai la t i , 
assot t igl iat i an te r io rmente a guisa d i lame e f o r m a n t i i n tale parte un angolo ottuso; 
i l marg ine delle o rb i t e è alquanto sporgente, l 'angolo del la mascella in fe r io re assai 
incavata, i l r imanen te del lo scheletro elegante e cost i tui to d i ossa leggiere ; la colonna 
vertebrale, o l t re le ver tebre cervica l i , contiene 13 ver tebre provvedute d i costole, 
6 ver tebre sprovvedute d i costole, 4 ver tebre sacrali e 5 ver tebre caudal i . La denta
tu ra n o n si dis t ingue affat to da quella delle a n t i l o p i . Lo stomaco ha qua t t ro scompar
t i m e n t i . Esiste una cistifellea. 

Levis e Clarke, Richardson, A u d u b o n , Spencer, Ba i rd , i l Pr inc ipe d i W i e d e più 
t a r d i Canfield, Bart le t t , Finsch e i l Barone d i T h i e l m a n n descrissero a lungo e i n 
m o d o abbastanza completo la v i t a de l l ' an t i l ocap ra . L 'area d i d i f fus ione d i questo 
animale si estende nel la parte occidentale de l l 'Amer ica del N o r d , dove, partendo 
da l Saskatscevan a n o r d giunge verso sud f ino al Rio Grande; dal Missouri si estende 
fino alle coste del Pacifico. L 'an t i locapra si stabilisce d i preferenza nelle praterie 
coperte d i erba fitta e bassa; i l F insch accerta che popola pure i n g ran copia le grandi 
p ianure del Kansas fin verso i l Texas, le steppe comprese f r a le Montagne Rocciose 
e la Sierra Nevada e le reg ion i occidental i che d iv idono la Sierra Nevada dal mare. 
Non è vero che ab i t i soltanto le p ianure come si credeva, p e r c h è i l Barone di T h i e l 
m a n n l ' i n c o n t r ò var ie vol te nelle alte e b ru l l e val la te delle Montagne Rocciose dove 
risale fino all 'altezza d i a lmeno 2500 m . Considerando la grande estensione del t e r r i 
t o r i o abi ta to da ogn i branco d i ant i locapre, si p u ò d i re che questi a n i m a l i sono sta
z i o n a r i . A d ogni m o d o i l Lewis ed i l Clarke i qua l i ebbero i l m e r i t o d i scoprire per la 
p r i m a vo l ta l ' an t i locapra , osservano che durante l ' i nve rno le l o ro schiere emigrano 
i n mon tagna , lasciando la p ianura i n cui v ivono nelle a l t re s tagioni de l l ' anno ; tu t tavia , 
secondo i l Pr incipe d i W i e d , ta l i escursioni dipenderebbero sol tanto dal la molestia 
recata alle ant i locapre dai ven t i f r e d d i che soff iano nelle p ianure durante la stagione 
inverna le e dalle f r equen t i nevicate, che, r i coprendo a lungo i l t e r reno , rendono i l cibo 
t roppo scarso e cost r ingono le ant i locapre a recarsi sulle col l ine e nelle val let te c i rco
stanti cercando i l n u t r i m e n t o d i cui hanno bisogno sui pend i i soleggiat i dove la neve 
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si squaglia p i ù presto che n o n a l t rove . A l t r e e m i g r a z i o n i c o n s i m i l i hanno pu re luogo 

m estate, quando i flumicelli e i t o r r e n t i sono asc iu t t i . 
I l Canf le ld , avendo osservati e conosc iu t i da v i c i n o i cos tumi e le a b i t u d i n i del le 

anti locapre, descrive con m o l t a efficacia la l o ro v i t a quo t id i ana e i c a m b i a m e n t i a cu i 
va soggetta ne l corso de l l ' anno . « Vissi per m o l t i a n n i , dice eg l i , i n una va l le de l la 
California, col locata ne l la par te m e r i d i o n a l e de l d i s t re t to d i M o n l e r e y : era una bel la 
valletta lunga parecchie m i g l i a e la rga c i rca mezzo m i g l i o , c i rcondata da col l ine erbose 
popolate d i an t i locapre . I l m i o lungo soggiorno i n que l l ' amena so l i tud ine m i diede 
occasione d i osservare col la mass ima c o m o d i t à possibi le i cos tumi d i quest i a n i m a l i a i 
quali d ied i per m o l t o t e m p o la caccia. Ne uccis i p i ù d i 150 ed a l leva i m o l t i i n d i v i d u i 
giovani con o t t i m i r i s u l t a t i . N o n passava g i o r n o senza che alcune d i esse venissero a 

bere al to r ren te che scorreva a poca dis tanza da l la m i a casa; p e r c i ò solevo uccider le 
col revolver senza neanche r i c o r r e r e al f u c i l e . Si aggi ravano nel la va l le i n p i cco l i 
branchi compos t i d i 6-8 i n d i v i d u i oppure i n schiere numeros i ss ime che annoveravano 
certamente parecchie mig l i a i a d i i n d i v i d u i . 

« Dal 1 0 se t tembre a l 1 0 m a r z o si raccolgono sempre i n schiere numerose , c o m 
poste d i maschi , d i f e m m i n e e d i g i o v a n i . Verso la fine d i f ebbra io le f e m m i n e si 
separano da i b r a n c h i per p a r t o r i r e ; i n capo a qualche t empo to rnano a r i u n i r s i ad 

altre f e m m i n e e ai l o r o p i c c i n i , forse a l lo scopo d i d i fenders i i n comune dal le ins id ie 
del lupo delle p ra te r i e . I n t a n t o i masch i p i ù vecchi menano v i t a isolata oppure si 
aggirano a due a due ne l l ' aper ta campagna, men t r e i maschi p i ù g iovan i e le f e m m i n e 
formano v e r i b r a n c h i cos t i t u i t i . I p o v e r i vecchi , s tanchi del la v i t a e del la s o c i e t à , 
vanno m i g r a n d o da u n luogo a l l ' a l t r o per c i rca due mesi e v i s i tano delle r e g i o n i i n 
cui nessuno l i vede ne l r i m a n e n t e de l l ' anno . I n capo a 2 o 3 mesi i maschi p i ù g i o v a n i 
tornano a r i u n i r s i a l le f e m m i n e p i ù vecchie e ai l o r o p i c c i n i ; finalmente anche i 
maschi p i ù vecchi si associano al branco generale e a l lo ra , da l 1° set tembre i n p o i è 
facile osservare numerose schiere d i an t i locapre , composte d i parecchie cent inaia e 
spesso d i v a r i e m i g l i a i a d i i n d i v i d u i . T u t t a v i a nessun branco abbandona i l luogo i n 
cui è nato e nel le sue pe reg r inaz ion i n o n si a l lon tana m a i p i ù d i qualche m i g l i o . 
Nell'estate le an t i locapre si t r a t t engono i n v ic inanza del l 'acqua e vanno a bere r ego
larmente una vo l t a a l g i o r n o o a lmeno due vol te ogn i t r e g i o r n i ; quando si c ibano 
di erba fresca e verdeggiante n o n hanno bisogno d i bere e cos ì accade nel la magg io r 
parte de l l ' anno . Con m i a grande m e r a v i g l i a t r o v a i che avevano i l vent re pieno d 'erba 
verde anche nel le s tag ioni i n cu i i l suolo n o n presentava neppure uno stelo verde » . 

T u t t i g l i osse rva tor i , compres i q u e l l i p i ù an t i ch i , r i f e r i scono che l ' an t i locapra s i 
nutre d i c iva r i e , d i musco e fors 'anche d i qualche ramosce l lo , ma prefer isce a tu t to 
l'erbetta fresca e succosa del le p ra te r ie . Come la magg io r par te degl i a l t r i r u m i n a n t i , 
è ghiotta de l sale e de l l ' acqua salata, p e r c i ò si stabilisce v o l o n t i e r i i n p r o s s i m i t à dei 
luoghi i n cu i abbonda i l sale e si r iposa per lunghe ore dopo d i averne leccato a s a z i e t à . 
Soltanto la f a m e riesce ad a l lon tana r l a da t a l i s taz ioni predi le t te . Quando i l pascolo è 
fresco e abbondan te ne l l ' au tunno le an t i locapre i m p i n g u a n o a lquan to ; invece n e l l ' i n 
verno so f f rono spesso la f ame , specialmente quando la neve r icopre i l t e r reno , p o i c h é 
allora le povere bestie debbono conten tars i d i u n cibo m o l t o scarso. I n questi casi 
dimagrano r ap idamen te p e r c h è le lunghe corse ne l la neve le spossano e spesso 

muoiono dopo mo l t e sofferenze. 
T u t t i i v i a g g i a t o r i sono concord i n e l l ' a m m i r a r e la v e l o c i t à e la leggerezza delle 

antilocapre le q u a l i m e r i t a n o senza d u b b i o i l p r i m o posto f r a g l i a n i m a l i delle p r a t e r i e . 
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sebbene possano essere superate nella v e l o c i t à della corsa da var ie specie d i ant i lopi . 
A g i l i e svelte cor rono at t raverso alle pra ter ie « colla v e l o c i t à della bufera » e resi
stono alla corsa assai p i ù d i t u t t i g l i a l t r i m a m m i f e r i amer ican i . Per vero dire, 
osserva i l Finsch, la lo ro andatura o r d i n a r i a è u n passo u n po ' t roppo breve e stra
scicato e i l m o v i m e n t o regolare del la testa che lo accompagna n o n è certo molto 
elegante, ma l ' an imale acquista eleganza e bellezza quando corre a precipizio nel
l ' ampia p ianura . « Una schiera d i ant i locapre incalzate da l nemico, dice appunto i l 
Finsch, presenta uno spettacolo unico nel suo genere, che n o n è p iù possibile dimen
ticare ». Questi a n i m a l i salgono e scendono sulle col l ine colla medesima velocità e 
col la sicurezza che hanno i n p ianura ed alzano cosi rap idamente le zampe anteriori 
una dopo l ' a l t ra , che non si possono dist inguere ad occhio nudo, appunto come accade 
coi raggi d i una ruo ta i n m o v i m e n t o . Così a lmeno r i fer isce A u d u b o n . Quando fuggono, 
dice i l Gonfield, non procedono in l inea ret ta , m a p iu t tos to a zig-zag, d inanzi al l 'og
getto che l i ha i m p a u r i t i , p o i si f e rmano al la distanza d i circa 100 passi. I n generale 
sogliono t ro t ta re per 30 o 40 passi a m o ' del daino, sol levando contemporaneamente 
le qua t t ro zampe. Una vol ta avviate a l lungano i l corpo e percor rono i n piena fuga nel 
corso d i pochi m i n u t i l ungh i s s imi t r a t t i d i te r reno. A u d u b o n ed a l t r i viaggiatori 
accertano che le ant i locapre sono pure o t t ime n u o t a t r i c i e at traversano a nuoto f iumi 
e t o r r e n t i anche semplicemente al lo scopo d i procacciarsi u n cibo m i g l i o r e ; g l i Indiani 
si valgono appunto d i questa loro abi tudine per dar l o ro la caccia con un metodo al 
tu t to par t icolare . Le ant i locapre sono a n i m a l i do ta t i d i sensi squis i t i . Vedono da lon
tano, hanno u n ud i to f in i s s imo e f iu tano i l nemico str isciante sotto i l vento alla 
distanza d i parecchie cent inaia d i passi. Sono v i g i l i e caute, abbastanza inte l l igent i e 
p ruden t i i n s o m m o g r a d o : si stabiliscono nei luogh i p i ù acconci per far la guardia 
e scelgono colla massima cura i g iacigl i i n cui passano r u m i n a n d o le ore p i ù calde 
della g iornata ; sanno valers i benissimo della di rezione da cui soff ia i l vento e appo
stano sempre varie sentinelle i n vedetta. Scansano le colonie e le ab i taz ioni dell 'uomo, 
invece non si preoccupano affat to delle greggio, dei caval l i e delle bovine domestiche 
alle qua l i si avvic inano con piena f iducia . « L 'an t i locapra , dice i l Barone d i Thielmann, 
abita sol tanto i l uogh i aper t i e p ian i e scansa i boschi ; p e r c i ò è quasi impossibile 
inseguir la a p i e d i ; m a si raggiunge fac i lmente a cavallo e p i ù fac i lmente ancora in 
ve t tu ra ». Tanto i l T h i e l m a n n quanto i l F insch osservano i n m o d o esplicito che le 
ant i locapre n o n fuggono sempre d inanz i a l t reno f e r r o v i a r i o che si avvic ina rumoreg
giando, ma spesso lo accompagnano per u n b u o n t r a t to d i s t rada. N o n d i rado la 
comparsa i m p r o v v i s a d i u n u o m o le spaventa assai p i ù del passaggio d i u n treno. 

I l per iodo degl i a m o r i i ncominc i a ne l mese d i set tembre. I maschi sono molto 
eccitat i per circa 6 set t imane e combat tono accanitamente f r a l o r o . La f e m m i n a par
torisce a l p i ù presto i n maggio e al p i ù t a r d i verso la m e t à d i g iugno. I n generale dà 
a l la luce due p icc in i s i m i l i a i gen i to r i ne l colore de l man te l lo senza macchie ; le fem
m i n e che par tor iscono per la p r i m a vo l ta si sgravano quasi sempre d i u n solo piccino. 
A l l ' e t à d i 14 g i o r n i la piccola ant i locapra è g ià abbastanza robus ta e veloce per poter 
sfuggire colla madre alle insidie del lupo o d i qua lunque a l t r o quadrupede , nemico 
del la sua schiatta. Ta lvo l ta accade che i l lupo scopre qualche p icc ino nato da pochi 
g i o r n i ; a l lora la madre , t rovandos i d i f r o n t e al nemico , d à p r o v a d i u n coraggio 
a m m i r a b i l e ; g l i balza i ncon t ro , tenta d i t r a f igger lo colle b r e v i corna , g l i v i b r a fo r t i 
calci colle zampe a n t e r i o r i , per m o d o che se i l l upo n o n è m o l t o robus to o t o rmen

tato soverchiamente dalla fame, batte i n r i t i r a t a . I l P r inc ipe d i W i e d t r o v ò nella 
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prater ia , verso la fine d i ap r i l e , una piccola an t i locapra neonata . Appena v ide da l o n 
tano i l cacciatore, la povera best iuola si a c c o v a c c i ò sul t e r reno , per cu i i l W i e d 
avrebbe p o t u t o ca t tu ra r l a senza a lcuna d i f f i co l t à , se avesse po r t a to seco g l i apparecchi 
necessari. P r o b a b i l m e n t e la m a d r e d i quel grazioso an ima le t t o era andata al pascolo, 
lasciando i l p i cc ino i n u n luogo de t e rmina to , come sogl iono fare i c e r v i de i n o s t r i 
paesi. 

Le g i o v a n i an t i locapre crescono abbastanza r ap idamen te come t u t t i i r u m i n a n t i . 
Verso la fine d i l u g l i o i n c o m i n c i a n o a spuntare le corna tan to a i maschi quanto 
alle f e m m i n e ; da p r i n c i p i o le corna sono b r e v i e foggiate a guisa d i p icco l i t r o n c h i 
di cono; ne l mese d i d i cembre queste pun te hanno g i à a c q u i s t a t o l a lunghezza d i 
2-5 c m . ; ma invece d i con t inuare a crescere, cadono e vengono sost i tui te da a l t re 
corna. Questo processo è p e r ò m o l t o d iverso dal la m u t a del le corna che si osserva 

nei cerv i ed è cosi cara t ter is t ico per s è stesso che desidero t r a t t a r l o con qualche 
maggior estensione. 

Le p r i m e osservazioni che si r i f e r i scono a l la m u t a del le corna de l l ' an t i locapra 
furono fa t te e pubbl ica te dal C a n f i e l d ; ne l mese d i se t tembre de l l ' anno 1858 egl i 
m a n d ò al B a i r d una m o n o g r a f i a i n cu i t r a t t ava appun to questo a r g o m e n t o ; m a , 
siccome i l B a i r d la p u b b l i c ò so l tanto ne l 1886 , i l Bar t l e t t gode ing ius tamente del 
merito d i aver a r r i c c h i t o la scienza dei p r i m i ragguagl i che r igua rdano u n fa t to che 
a tu t t i pareva i n c r e d i b i l e . I ragguagl i r i f e r i t i dal Ba r t l e t t de r ivano dagl i s tud i da l u i 
fatti sulle an t i locapre tenute i n s c h i a v i t ù nel G ia rd ino Zoologico d i L o n d r a e c o r r i 
spondono i n t u t t o a q u e l l i de l C a n f i e l d ; g l i u n i e g l i a l t r i vennero c o n f e r m a t i i n 
questi u l t i m i t e m p i da nuove ed i m p o r t a n t i osservazioni . Così , per esempio, i l Mutze l 
i l quale o s s e r v ò da l vero la m u t a delle corna ne l l ' an t i l ocap ra , la descrive con tanta 
efficacia che sarei tentato d i f a r precedere alle a l t re la sua descr izione, quando n o n 
mi fossi impos to come u n dovere obb l i ga to r i o i l r i spe t to dovu to alla precedenza, 
così i m p o r t a n t e i n questo genere d i s tud i . 

Dopo una lunga i n t r o d u z i o n e i l Bar t l e t t r i fe r i sce che l ' an t i locapra af f idata al le 
sue cure era p r o v v e d u t a d i corna p iu t tos to p iccole , le q u a l i , a l la m e t à d i o t tobre , 
incominciarono a crescere assai r ap idamente , n o n sol tanto i n lunghezza, m a d i v a 
ricandosi d i g i o r n o i n g i o r n o . I l m a t t i n o del 7 d i n o v e m b r e i l guard iano che accu
diva l ' an t i locapra disse a l Bar t l e t t n o n senza una certa preoccupazione che l ' an imale 
aveva pe rdu to u n c o r n o . I l Bar t le t t si r e c ò subi to nel la stalla per vedere come 
stavano le cose e t r o v ò che anche l ' a l t r o corno se n 'e ra andato. Osservando l ' a n i 
male con magg io r cura v ide con sua grande merav ig l i a che aveva sulla testa due 
piccole corna dest inate senza dubb io a sos t i tu i re le p r i m e , coperte d i l u n g h i pel i 
d i r i t t i e m o r b i d i e col nucleo osseo r i cope r to d i una sostanza cornea. Non v i era 
alcuna traccia d i que l la ematopoesi che accompagna la caduta delle corna cave 
propr iamente dette e la m u t a delle corna i n generale. Le nuove corna parevano 
più grosse de l l ' i ncava tu ra lasciata dal le p r i m e p e r c h è i pe l i fitti ne avevano r i c o 
perto i n g r an par te la base. La rap ida cresciuta delle nuove corna d imos t r ava dunque 
che l ' an ima le doveva appun to mu ta r e le corna . Questa ipotes i , r i f e r i t a dal Bar t l e t t , 
venne con fe rma ta dal Canf ie ld . Una delle an t i locapre aff idate alle cure del Canfield 
giunse a l l ' e t à d i c irca 3 ann i e in questo per iodo d i t empo m u t ò due vol te le corna , 
per cui se ne p o t è osservare lo sv i luppo progress ivo. P r i m a di r i v o l g e r m i al Canfield 
r i fe r i rò c iò che m i scrisse i l Mutzel che s e r v i r à a comple tare le osservazioni del 

Bartlett . 

30. — BnEHM, Animali, Voi. I I I . 
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« Quando a r r i v ò ne l Gia rd ino Zoologico d i Ber l ino la giovane ant i locapra aveva 
due piccole corna coniche, lunghe appena 3 cm. , colle punte r i v o l t e a l l ' inden t ro , 
le qua l i sporgevano pochiss imo o l t re i l pelo piut tosto lungo che r i c o p r i v a la parte supe
r io re della testa. Da p r i n c i p i o non pareva che queste corna dovessero crescere mol to 
i n lunghezza; invece dopo 4 mesi i ncominc ia rono a sv i luppars i abbastanza i n fretta 
per modo che al la fine acquistarono la lunghezza d i 9 c m . U n bel ma t t i no i l guar
diano dello s tab i l imento t r o v ò u n corno de l l ' an t i locapra sul pav imento della stalla: 
esso aveva la f o r m a d i u n cono, in te rnamente era vuo to e foggiato a i m b u t o , la punta 
era massiccia e liscia e i m a r g i n i d e l l ' i m b u t o m o l t o s o t t i l i ; verso la base i l corno 
presentava dei solcai s i m i l i a que l l i che si osservano nel le corna delle bovine ed era 
sparso d i pe l i r a d i che parevano spuntare dal la sostanza cornea. Siccome l 'animale 
era assai domestico e mansueto, p o t e m m o osservarne la testa colla massima attenzione. 
I l nucleo osseo che aveva sorret to i l corno caduto o r m a i era coperto d i una membrana 
nerognola, sot t i le , mo l l e che pareva c a u t c i ù e aderiva perfe t tamente alle fo rme del
l'osso disegnandone ogni p i ù piccolo solco. Questi solchi erano t u t t i d i r e t t i verso la 
punta descrivendo p e r ò delle l inee a spirale piut tosto strette e presentavano nelle 
loro infossature var ie traccie d i una leggiera ematopoesi . La membrana sottile d i cui 
ho par la to f o r m a v a i l sostegno della pun ta del nuovo corno i l quale da pr incipio 
spunta, occupando tu t t a la lunghezza e l ' i n t i e r a superf icie della protuberanza frontale 
ossea che cresce con esso e si sv i luppa rap idamente . Nel mese d i agosto i l nuovo 
corno era g ià lungo 47 c m . , e i l suo d i ame t ro mass imo misu rava da 4 a 5 cm. Era 
adorno d i solchi abbastanza p r o f o n d i e d i pro tuberanze cornee s i m i l i a tante perle e 
coperte d i pe l i spunta t i dal la sostanza cornea. L ' a l t r o corno r imase per mol to tempo 
staccato dalla protuberanza f ron ta le ossea che g l i spettava e pareva solamente attac
cato alla pelle della f ron te col marg ine i n f e r i o r e ; i n f a t t i , p ig l i ando lo colle dita, si 
poteva fa r lo g i ra re u n pochino sul suo asse senza che l ' an imale provasse per questo 
i l p i ù piccolo dolore o desse segno d i malconten to . I n capo a qualche mese i l nostro 
p r ig ion ie ro perdette la punta che si era sv i luppata contemporaneamente al nuovo 
corno che doveva sost i tuire quel lo che era caduto ed aveva esercitato una cattiva 
inf luenza sul lo sv i luppo del nuovo corno , c o m p r i m e n d o l o come u n corpo estraneo 
senza avere con esso nessuna comunicazione organica. In tan to i l nuovo corno si era 
r i v o l t o a lquanto a l l ' i n f u o r i , men t r e la pun ta del vecchio corno, o r m a i caduto da un 
pezzo, era stata r i v o l t a fo r temente a l l ' i n d e n t r o : è p robab i l e che c iò dipendesse dal-
l ' an t i locapra stessa, la quale, essendo vivaciss ima aveva forse p r o d o t t o qualche lesione 
nel la protuberanza f ron ta l e destinata a sostenere i l co rno . I r a m i b i fo rca t i i ncomin 
c iarono a spuntare soltanto nel mese d i agosto, m a n o n t a rda rono ad acquistare la 
f o r m a carat ter is t ica che si osserva nel le corna delle ant i locapre . I l 19 o t tobre la stessa 
ant i locapra depose per la seconda vol ta un corno , i l quale era appunto quel lo d i cui 
ho par la to poco fa, r i v o l t o obl iquamente a l l ' i n f u o r i e lungo circa 43 c m . La punta 
era piena o per megl io d i r e massiccia sol tanto i n una piccola pa r t e ; la parete del 
corno andava assott igl iandosi gradatamente verso i l marg ine della radice per modo 
che ne l l ' i n t e rno del corno si poteva osservare un ' incava tu ra d i re t ta verso la punta. 
I l marg ine esterno era coperto d i pel i r ad i e b i anch i , assai p i ù fitti su l margine 
i n t e r n o ; la protuberanza f ron ta le breviss ima, lunga t u t t ' a l p i ù 3 c m . , era tu t t a coperta 
d i recenti f o r m a z i o n i cornee che f o r m a v a n o una pun ta t e r m i n a l e m o l t o aguzza, 
sebbene fosse r icchiss ima d i vasi n o n era pun to sensibile e si poteva piegare senza 

che c iò richiedesse uno sforzo t r o p p o grande. I l secondo corno cadde 44 g i o r n i dopo » . 
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Disgraz ia tamente l ' an t i l ocap ra osservata con t an ta d i l igenza da l Mutze l m o r i i n 
capo a qua lche t e m p o , m a le osservazioni fa t te i n t o r n o a l la m u t a delle sue corna 
erano p u r sempre su f f i c i en t i per c o n f e r m a r e t u t t i i r agguag l i d a t i da l Canf ie ld , 
dal quale r i f e r i a m o quan to segue: Le co rna che spuntano per la terza vo l t a hanno 
una f o r m a d iversa da que l la del le p r eceden t i ; l a l o r o sezione t rasversale n o n è p i ù 
rotonda, m a ovale e i n t a n t o le corna si b i fo r cano e si app ia t t i scono . Sopra o g n i radice 
della p ro tube ranza f r o n t a l e si f o r m a una seconda sporgenza la quale da p r i n c i p i o 
è separata da l l a p ro tube ranza f r o n t a l e stessa, m a i n breve s i r i un i sce per sempre 
al nucleo osseo p i ù an t ico e serve a p repara re la f o r m a z i o n e del l ' appendice b i fo rca ta . 
Le corna sono lunghe sol tanto 23 c m . e le l o r o sporgenze hanno appena la 
lunghezza d i 8 c m . F i n a l m e n t e n e l mese d i g iugno i l co rno ha acquistato i l suo 
completo sv i l uppo e rimane press'a poco lo stesso nel le m u t e successive, aumentando 
però sempre d i grossezza. È ch ia ro che la n u o v a sostanza cornea r i su l t a da una 
fusione dei pe l i che si t r o v a n o f r a i l nucleo osseo e l ' i n v o l u c r o corneo, i q u a l i , appena 
giunto i l t empo o p p o r t u n o , i n c o m i n c i a n o a crescere e sp ingono le corna g i à esistenti . 
Nel per iodo d i t e m p o compreso f r a i l mese d i n o v e m b r e e i l mese d i gennaio i pe l i 
ed i l corno p r o p r i a m e n t e det to si con fondono ins ieme , le n e o f o r m a z i o n i sono coperte 
di uno s t ra to d i pe l i i l quale n o n si e l i m i n a come accade nei c e r v i , m a scompare 
durante la cresciuta progress iva de l la sostanza cornea, p e r c h è a l l o r a t u t t i i p e l i cadono 
ad uno ad u n o . Nell 'estate i pe l i ed i l co rno sono invece esat tamente d e l i m i t a t i . 

Le an t i locapre prese vecchie n o n si avvezzano a soppor ta re la pe rd i t a del la l o r o 
l ibertà. G l i i n d i v i d u i c a t t u r a t i n e l l ' i n v e r n o , dopo le g r a n d i nevicate e r i n c h i u s i i n u n 
ampio rec in to c i rconda to da uno steccato si m o s t r a r o n o mansue t i e quasi fiduciosi 
finché d u r ò la g rande debolezza fisica che l i aveva c o l p i t i i n seguito a l la s c a r s i t à del 
cibo. Non appena ebbero r iacquis ta to i l l o r o consueto v igore , r i m p i a n s e r o amaramen te 
la l i be r t à perduta e t o r n a r o n o ad essere c a t t i v i e f e roc i . Si p rec ip i tavano come fo r sen 
nati contro lo steccato del la l o r o p r ig ione per m o d o da f e r i r s i assai gravemente . Anche 
i piccini na t i da poco t e m p o n o n soppor tano la s c h i a v i t ù e m u o i o n o i n capo a pochi 
giorni quando n o n vengono accud i t i con una di l igenza par t i co la re . I l Canf ie ld r i fer isce 
in proposi to m o l t e osservazioni assai i m p o r t a n t i . G l i i n d i v i d u i g i o v a n i s s i m i , na t i da 
due o t re g i o r n i , s i ca t tu rano p i ù f ac i lmen te e v i v o n o p i ù a lungo degl i i n d i v i d u i 
assoggettati a l la s c h i a v i t ù a l l ' e t à d i d ieci o q u i n d i c i g i o r n i . Nel corso d i t r e estati 
successive i l Canf ie ld r i u s c ì a ca t turare 2 0 ant i locapre g i o v a n i , m a ne a l l e v ò sol tanto 2 : 
egli faceva l o r o succhiare i l la t te d i vacca da l cannoncino d i una penna, m a l i avvez
zava per t e m p o a bere i l la t te d i vacca appena m u n t o . Da p r i n c i p i o le povere best io-
line erano co lp i te da una fo r t e d ia r rea , p e r c h è i l la t te d i vacca n o n era confacente ai 
loro b isogni ; se r i u sc ivano a superare quest i d i s t u r b i in tes t ina l i v ivevano ancora 2 
o 3 mesi , m a crescevano adagio, erano affet te da t u m o r i d ' indole scrofolosa al le a r t i 
colazioni del le gambe , p e r c i ò c a m m i n a v a n o zoppicando, deper ivano e n o n ta rdavano 
a mor i re . A d o g n i m o d o i l Canf ie ld accerta che avrebbe o t tenuto dei r i s u l t a t i assai 
più soddisfacenti quando avesse po tu to a f f ida re le piccole an t i locapre alle cure d i una 
buona capra d i cu i i l la t te è certo p i ù confacente ai l o r o b isogni del latte d i vacca che 
non p u ò sos t i tu i re neppure appross ima t ivamen te que l lo delle an t i locapre . 11 Canfie ld 
riferisce d i n o n aver m a i vedu to u n an t i locapra adul ta al levata i n s c h i a v i t ù ; crede 
che i masch i s iano p i ù robus t i del le f e m m i n e ; m a per conto m ì o debbo osservare che 
in questi u l t i m i t e m p i g iunsero i n Europa diverse f e m m i n e v i v e , i n o t t i m e cond iz ion i 

di salute. 
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L'an t i locapra sulla quale i l Canfield fece le sue i m p o r t a n t i osservazioni in torno 
alla mu ta delle corna era u n an imale leggiadro e al legro, m a alquanto i r r e q u i e t o ; d i 
g io rno pascolava sempre i n vista del la casa e d i notte d o r m i v a pure a poca distanza 
dal l 'abi tazione del Canf ie ld ; si compiaceva d i andare al la caccia i n compagnia dei 
cani e stava sempre a capo del la m u t a anche quando i cani seguivano l ' o r m a di un 
lupo delle prater ie . Accompagnava m o l t o vo len t i e r i i l suo padrone alla caccia; appena 
lo perdeva d i vis ta correva d i re t tamente a casa percor rendo qualche vol ta perfino 
12 m i g l i a ingles i . N o n di rado si aggregava alle sue compagne selvatiche mentre 
a t t raversavano la val le per recarsi a l l ' abbevera to io e spesso le seguiva sui co l l i v ic in i , 
ma dopo qualche t empo r i t o rnava sempre a casa. Si lasciava gra t tare la testa e palpeg
giare le corna, m a non to l lerava assolutamente che alcuno la toccasse nelle altre 
p a r t i del corpo . Sfor tuna vo l le che u n m u l o le rompesse una gamba con u n calcio; 
medicata e fasciata con cura, n o n t a r d ò a r i m e t t e r s i , m a perdet te per sempre la sua 
grande ag i l i t à e p e r c i ò d ivenne preda dei l u p i . 

Tu t te le ant i locapre che a r r i v a r o n o finora i n Europa soggiacquero rapidamente in 
seguito a var ie mala t t i e . U n grosso maschio che visse per qualche tempo nel Giardino 
Zoologico d i Ber l ino m o r i t o rmen ta to da v e r m i in t e s t ina l i . 

La caccia de l l ' an t i locapra n o n f u m a i m o l t o a t t i v a ; v e n t ' a n n i fa veniva ancora 
prat icata « sol tanto i n caso d i bisogno, quando mancava la carne d i bisonte ». Cosi 
r i fer isce i l p r inc ipe d i Wied . I n quei t e m p i g l i I n d i a n i erano i nemic i p i ù accaniti 
de l l ' an t i locapra ; ogg id ì essi dovet tero indie t reggiare d inanz i ai cacciatori europei. 
L ' Ind i ano , dice A u d u b o n , trae p r o f i t t o della v iva c u r i o s i t à de l l ' an imale , assume gli 
a t teggiamenti p i ù s t ran i , d imena energicamente braccia e gambe e si avvic ina sempre 
p i ù al la bestia a t toni ta la quale d iventa sua preda. A u d u b o n accerta d i aver confer
mato personalmente la v e r i t à d i tale asserto : « Durante una delle nostre escursioni 
d i caccia, scovammo un 'an t i locapra e dec idemmo d ' impadron i rcene col mezzo sopra 
r i f e r i t o . Ci co r i cammo nel l ' e rba , sol levando successivamente i n aria una gamba dopo 
l ' a l t r a . L ' an t i locapra si a p p r e s s ò a lent i passi, cosa degna d i nota , sebbene con grande 
prudenza e con una di f f idenza evidente. Ma in tan to si a v v i c i n ò e giunse a t i r o di 
fuci le ». Questi me tod i d i caccia, dice F insch , ogg id ì sono al t u t t o d imen t i ca t i anzi 
der is i nella pa t r i a de l l ' an t i locapra . Tu t tav ia anche i l barone d i T h i e l m a n n menziona 
la grande c u r i o s i t à de l l ' an t i locapra dicendo d i averla osservata egli stesso dal vero. 
Del resto la caccia d i questo animale è m o l t o d i f f i c i l e e p e r c i ò t rascurata dalla mag
g io r parte dei cacciator i . I l metodo d i caccia adoperato generalmente dagl i indigeni e 
dagl i Europe i è l 'agguato che p e r ò r ichiede pazienza e perseveranza come la caccia 
del camoscio nelle nostre montagne. L ' a b i l i t à del cacciatore consiste nel l 'avvicinars i 
alle ant i locapre senza esserne veduto , cosa d i f f i c i l i s s ima t ra t t andos i d i steppe aride e 
b r u l l e , a l tu t to scoperte, dove n o n crescono a lbe r i n è cespugli . 

L a caccia de l l ' an t i locapra è assai p r o d u t t i v a . Per vero d i r e la carne d i questo 
an imale ha u n odore par t ico la re che r i pugna a m o l t i ; m a g l i Europe i la t rovano sapo
r i t i s s ima ed a romat ica , diversa dal la carne del cervo e de l capr io lo nostrale, ma 
squis i ta e degna d i essere annovera ta f r a le m i g l i o r i selvaggine dell 'Occidente. 
I l grasso si dis t ingue per la sua durezza e p e r c i ò serve per fare to rc ie d i va r i a sorta; 
la pelle è m o r b i d a , ma poco resistente ; g l i I n d i a n i l ' adoperano per fa re le camicie 
che por tano abi tua lmente e g l i Europei la conciano per f a rne g u a n t i . 
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L a f a m i g l i a de i C E R V I ( C E R V I D A E ) presenta dei ca ra t t e r i d i s t i n t i v i assai p i ù spiccat i 

di q u e l l i che s i osservano neg l i a l t r i g r u p p i d e l l ' o r d i n e i n t e r o . I c e r v i sono r u m i n a n t i 
f o r n i t i d i co rna ramose . Queste pa ro le bastano per de sc r ive r l i , p o i c h é o g n i a l t r a 
p a r t i c o l a r i t à è a l t u t t o secondaria i n paragone d i questa. I c e rv i si d i s t i nguono dai 
moschi per la m o l e p i ù considerevole , pei l a c r i m a t o i quasi sempre o t t i m a m e n t e 
svi luppat i d i cu i sono p r o v v e d u t i , pe i den t i c an in i quasi sempre b r e v i s s i m i o per la 
mancanza de i m e d e s i m i e per u n c iu f fo d i pe l i che si osserva ne i p i ed i p o s t e r i o r i 
nella m a g g i o r par te delle specie. H a n n o c o r p o r a t u r a snella ed elegante, corpo a l l u n 
gato e ben c o n f o r m a t o ; i l col lo è grosso e robus to , la testa s i assott igl ia no tevo lmente 
verso la p u n t a de l muso ; le gambe sono alte e d i f o r m e eleganti ; i p i ed i hanno 
unghie p o s t e r i o r i m o l t o sv i luppa te e zoccol i s t r e t t i ed aguzzi . Gl i occhi g r a n d i e v i v a c i , 
gli orecchi d i grandezza media , d i r i t t i , s t r e t t i e m o b i l i , i l l abb ro super iore p r i v o d i 
solco e sei d e n t i m o l a r i per o g n i mascel la cost i tuiscono a l t r e t t a n t i u l t e r i o r i cara t te r i 
d is t in t iv i del la f a m i g l i a . 

I n generale le corna a d o r n a n o so l tan to la testa del maschio . Come abb iamo g i à 
detto, sono p r o l u n g a m e n t i ossei, r a m i f i c a t i , del le ossa f r o n t a l i ; cadono e si r i p r o d u 
cono ogni anno . La l o r o p roduz ione e la l o r o caduta sono sempre i n u n r a p p o r t o s t r e t 
tissimo c o l l ' a t t i v i t à sessuale. I c e r v i cas t ra t i si man tengono sempre al lo stesso pun to 
rispetto alle corna , vale a d i r e se la castrazione avvenne duran te i l t empo i n cui 
avevano le corna , le conservano e n o n le r i acqu is tano m a i p i ù se ebbe luogo quando 
ne erano p r i v i ; pers ino g l i i n d i v i d u i cas t ra t i da u n lato solo le me t tono sol tanto dal la 
parte che n o n venne offesa. 11 luogo i n cui spun te ranno le corna è ind ica to sulla testa 
del cervo p r i m a del la sua nascita, da una f o r t e ossificazione del c ran io . Verso i l 
6° o P8° mese d i v i t a si f o r m a sul so l l evamento d e l l ' i n v o l u c r o esterno un 'apof i s i ossea 
che r imane fissa per tu t t a la v i t a : è i l cosidet to stelo da l quale ge rmog l i ano le corna . 
Da p r inc ip io i f u s t i sono sempl icemente aguzzi , p i ù t a r d i si r a m i f i c a n o d i p i ù i n p i ù , 
poiché da l fus to p r i nc ipa l e spuntano a l t r i r a m p o l l i d i cu i i l n u m e r o p u ò ascendere a 
dodici per o g n i fus to . « C o l P e t à », dice i l Blasius, « le corna del cervo si mod i f i cano 
in modo assai i m p o r t a n t e . La p r i m a mod i f i caz ione , che è pure la p i ù sorprendente , si 
compie neg l i s te l i , che si d i l a tano ogn i anno d i p i ù , col la cresciuta cont inua delle 
protuberanze f r o n t a l i e si avanzano l ' uno i n faccia a l l ' a l t r o fino alla m e t à del la f r o n t e ; 
gli steli che si t r o v a n o sopra i l c ran io si r i s t r i n g o n o ugua lmente ogni anno, c o l l ' i n -
nalzarsi de i m a r g i n i f r o n t a l i . Ma p i ù so rp renden t i ancora sono le m o d i f i c a z i o n i che 
avvengono nel la f o r m a delle corna e ne l n u m e r o dei r a m i . Le g iovan i corna che da 
principio s i sv i luppano sul la base delle vecchie, sono d a p p r i m a avvol te i n una pelle 
coperta d i pe l i , r icca d i vasi , m o r b i d a e pieghevole. Le r a m i f i c a z i o n i i n f e r i o r i spuntano 
pr ima delle a l t re da l fus to p r inc ipa l e , p o i seguono le r a m i f i c a z i o n i supe r io r i e dopo 
che tutte si sono sv i luppa te ne i r a p p o r t i d o v u t i e f ras tagl ia te a l l ' e s t r e m i t à , i l sangue 
incomincia a c i rco la re e i l cervo sente i l b isogno di l ibe ra r s i dal la pelle od in tonaco 
che i n c o m i n c i a anche a staccarsi da s è » . 

Lo s v i l u p p o u l t e r io re delle corna procede nel seguente m o d o : P r i m a che i l cervo 
abbia r agg iun to l ' e t à d i u n anno si f o r m a n o var ie appendic i che sono la c o n t i n u a 
zione d i re t t a de l fus to e i n m o l t e specie del la f a m i g l i a cadono, ma sono sempre 
surrogate i n ugual m o d o , m e n t r e ne l la m a g g i o r par te dei ce rv i le r a m i f i c a z i o n i che 
seguono i l p r i m o fus to , i cosidet t i pugna l i , o r n a m e n t o del secondo anno, r icevono 
talvolta anche due r a m i o c o r n e t t i . L o stesso avviene nel la p r i m a v e r a del terzo a n n o ; 
ma i n u o v i f u s t i hanno u n r a m p o l l o d i p i ù de l l ' anno precedente e c o s ì d i seguito 
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finché la bestia n o n abbia ragg iun to i l suo mass imo grado d i sv i luppo . Le malatt ie 
e la cat t iva a l imentaz ione producono spesso u n regresso nel lo sv i luppo delle corna 
e a l lora i fus t i n u o v i presentano uno o due r a m i d i m e n o ; invece i l cibo abbondante 
e la v i ta comoda e t r a n q u i l l a p r o m u o v o n o notevolmente lo sv i luppo delle corna. 

Max Schmidt descrisse cos ì bene la fo rmaz ione e lo sv i luppo delle corna del cervo 
che io n o n saprei fa r nu l la d i megl io che a t t ene rmi a i ragguagl i da l u i r i f e r i t i con 

Scheletro di Cervo (Dal Museo anatomico di Berlino). 

tanta esattezza. Nel cervo neonato i l uogh i i n cu i p i ù t a r d i spunteranno le corna sono 
quasi sempre ind ica t i da u n piccolo spazio i n cu i i pe l i sono dispost i a m u l i n e l l o e 
da una piccola infossatura. Verso la fine del p r i m o anno e a l p r i n c i p i o de l secondo 
incominc iano a spuntare g l i s tel i e appena quest i hanno acquistato la l o r o lunghezza 
completa , si osservano le p r i m e traccie delle f o r m a z i o n i ramose. Lo stelo è sempre 
r i coper to d i pelle ed ha un'al tezza m o l t o diversa secondo la specie i n cui si sv i luppa; 
i n f a t t i ora sporge appena sulla superf ic ie del le ossa f r o n t a l i , o ra acquista la lunghezza 
d i 2-5 c m . ed ora finalmente m i s u r a pe r f ino 45 c m . Le p r i m e traccie delle fo rmaz ion i 
ramose appaiono ne l secondo anno d i v i t a i n f o r m a d i piccole sporgenze tondeg
g i a n t i o al lungate e coniche, d i lunghezza m o l t o diversa secondo la specie a cui 
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appart iene l ' a n i m a l e . Le sporgenze tondegg ian t i sono sempre d iverse , le a l t r e p resen
tano so l tan to qualche v o l t a una d iv i s ione . A questo p r i m o sv i l uppo t i e n d i e t ro neg l i 
anni seguent i lo s v i l u p p o u l t e r i o r e del le corna i l quale si compie ne l m o d o descr i t to 
più sopra . 

Col l ' andar de l t e m p o lo stelo acquista le appendic i ramose che g l i spet tano p e r c h è 
varie sporgenze p i ù o m e n o g r a n d i de l la radice del le corna vengono ad inse r i r s i i n 
altrettante in fossa ture c o r r i s p o n d e n t i collocate sulla superf ic ie super iore de l lo stelo. 
Questa fus ione è cos ì comple ta che n o n se ne vede t raccia neppure osservando la 
sezione ver t ica le d i u n co rno f o r m a t o d i recente e del lo stelo r e l a t i v o , m a compare 
soltanto p i ù t a r d i sul la superf ic ie de l la par te tag l ia ta , quando i l co rno s i dissecca, 
in f o r m a d i una l inea dentata. Da c iò r i s u l t a che, facendo fo rza sopra u n co rno che 
non sia p ross imo a cadere, esso n o n s i r o m p e ne l p u n t o i n cu i è p r e m u t o , m a p i u t 
tosto i l fus to si stacca dal la superf ic ie del le ossa f r o n t a l i . 

Nella magg io r par te de i c e r v i , a l c u n i g i o r n i p r i m a che cadano le corna , si osserva 
un r i gon f i amen to del m a r g i n e cutaneo che c i rconda i l fus to e la radice del le c o r n a ; 
in questo pe r iodo d i t e m p o i l cervo cerca d i r i s p a r m i a r e quan to p iù g l i è possibi le 
le sue corna , p r o c u r a d i n o n u r t a r e con esse con t ro u n oggetto d u r o e resistente, 
dimostrando d i avere una s e n s i b i l i t à pa r t i co l a re i n questa par te del suo co rpo . 

La caduta è p rodo t t a da l peso dei f u s t i o da u n u r t o p i ù o meno fo r t e delle corna . 
È di f f ic i le che i due f u s t i cadano ins ieme, ne l medes imo t empo ; l ' i n t e r v a l l o che passa 
fra la caduta de l p r i m o e del secondo co rno p u ò essere d i poch i m i n u t i o d i parecchi 
giorni. L ' a t t egg iamento de l cervo d i m o s t r a che la caduta delle corna è sempre accom
pagnata da u n malessere, forse n o n m o l t o do loroso , m a abbastanza sgradevole : 
infatti l ' an ima le lascia penzolare g l i o recch i e at teggia la testa i n m o d o diverso dal 
solito. Nei g i o r n i che precedono la caduta del le corna i l cervo si d i fende colle zampe 
anteriori e r i f u g g e da l l ' adopera re le corna . Quando ha pe rdu to u n co rno , la s p r o p o r 
zione del peso che deve sostenere, lo costr inge ad i n c l i n a r e la testa da u n la to e 
allora la scuote sovente come se volesse l i b e r a r s i de l l ' a l t r o fus to . Qualche ra ra vo l t a , 
quando è f o r n i t o d i corna m u t i l a t e o guaste i l cervo ne p r o m u o v e la caduta con 

qualche at to v i o l e n t o . 
La caduta del le corna è seguita i m m e d i a t a m e n t e da l lo sv i l uppo delle n e o f o r m a 

zioni che p i ù t a r d i d o v r a n n o adorna re la testa. I l S ò m m e r i n g o s s e r v ò col la mass ima 
diligenza e descrisse con m o l t a eff icacia l o s v i l u p p o progress ivo delle co rna d i u n 
cervo tenuto i n s c h i a v i t ù : « L a superf ic ie i n f e r i o r e del fus to caduto da poch i m i n u t i 
era g ià secca o per lo m e n o n o n sanguinava p i ù ; i suoi vasi sanguigni avevano 
dunque cessato d i f u n z i o n a r e ed erano v u o t i . Nella par te pos ter iore ed esterna de l 
fusto, presso i l m a r g i n e de l la roset ta , f r a le cos ì dette per le , era fac i le osservare g l i 
sbocchi d i n u m e r o s i canal i i n cu i scor revano i vasi d i n u t r i z i o n e che met tevano capo 
alla pel le . I cana l i p i ù p i cco l i contenevano le a r te r ie che nascevano quasi tu t te dal la 
arteria g iugu la re esterna. Mentre le corna si sv i luppano , i lo ro r a m i si a l largano e si 
allungano i n m o d o s t r a o r d i n a r i o e sono c i r conda t i da vene cave ancora p i ù grosse, 
di cui s i vedono i cana l i ossei accanto a q u e l l i del le a r t e r i e ; è faci le d is t inguere la v i a 
percorsa da queste vene cave ne i solchi p i ù l a r g h i del corno . P i ù t a r d i , i n seguilo a l lo 
sfregamento, le pun te del le corna si a f f i l ano e si appia t t i scono e a l lo ra anche le 
traccie del le vene cave scompaiono i n t i e r a m e n t e . La parte centrale del la superf ic ie 
infer iore de l co rno è m e n o d u r a e m e n o salda del m a r g i n e , anzi p iu t tos to porosa e 
ruvida, e p e r c i ò invece d i essere saldata co l l ' apof i s i dell 'osso f ron ta l e da una vera 
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sutura, v i è semplicemente attaccata. Quando ha perduto i due fus t i i l cervo procura 
d i r iposars i a l l ' aper to , s i adagia i n u n luogo so l i t a r io e appare spossato e conscio della 
perd i ta delle sue a r m i . A l l o r a abbassa v o l o n t i e r i l a testa, scansando l ' u r t o anche più 
leggiero e pe r f ino i l conta t to . 

« La superficie ro tonda che sosteneva i l fusto ha u n d i ame t ro d i 50 m m . , è coperta 
d i u n coagulo d i sangue, m a c i rcondata d i u n cerchio v io le t to -ne rogno lo , r igonf io e 
sporgente, largo 8 m m . , che rappresenta senza dubb io una neoformazione d i vasi già 
esistente p r i m a del la caduta del fusto, la qua le , sv i luppandos i dal marg ine cutaneo 
dello stelo e p remendolo con forza ognor crescente, ne promosse la caduta. I l vecchio 
corno, o r m a i p r i v o d i v i t a , impedisce a l sangue d i penetrare nel lo s te lo ; i vasi si 
raccolgono t u t t i d inanzi a questo, si piegano e si in t recciano a vicenda fo rmando un 
cerchio d i vasi , r i g o n f i o , che separa i l co rno da l la pelle della f ron te e finisce per 
staccamelo. Da questo cerchio d i vasi si f o r m a p i ù t a r d i la rosetta colla sua corona di 
perle, mediante la secrezione d i una sostanza ossea, calcare. L o stelo manca ancora 
nel p r i m o r amo del pugnale d i cu i i l fus to sot t i le è sostenuto da un 'a l ta apofisi 
dell 'osso f ron ta l e . Coll 'andar del t empo questo si f a sempre p i ù largo, m a p i ù basso, 
p e r c h è ogni caduta delle corna è accompagnata dalla pe rd i t a d i uno dei suoi strati 
supe r io r i . 

« Due g i o r n i dopo la caduta del corno la parte centrale della superficie fer i ta è 
coperta d i una crosta bruno-rossa, ner iccia , che si r i s t r inge sempre p i ù verso i l centro 
d i questa s u p e r f ì c i e , men t re i l cerchio che la c i rconda si a l larga e s ' innalza. Nel 4° giorno 
che segue la caduta la superf icie fer i ta p ropr i amen te detta è assai r imp icc io l i t a , ha 
un d iamet ro d i 28 m m . , men t re i l cerchio è largo 22 m m . , cont inua a gonfiare ed ha 
un 'ep idermide così sensibile che sanguina fac i lmente . L o stesso si osserva pure 
ne l l ' 8 ° g i o r n o ; m a ne l l ' i n t e rva l lo d i tempo compreso f r a i l 4° e l ' 8 " g i o r n o i l cerchio 
si è fat to p iù largo e p i ù a l to , cont inuando p e r ò ad essere perfe t tamente rotondo, 
senza sporgere ai l a t i o l t re i l marg ine cutaneo coperto d i pe l i . Nel 14° g iorno lo 
spazio fe r i to centrale è p iccol iss imo. I l cerchio r i g o n f i o ha acquistato una maggior 
estensione, sopratut to nella parte anter iore dove sporge sul m a r g i n e del lo stelo peloso, 
per cui si osserva i n modo evident iss imo i l p r i n c i p i o d e l l ' e s t r e m i t à p i ù in fe r io re del 
corno destinata a sv i luppars i per la p r i m a . Misurato dalla punta d i questo germoglio 
i l cerchio sopra menzionato ha un d iamet ro d i 27 m m . , men t re i l d i ame t ro del l ' infos-
satura mediana misura appena 16 m m . I n capo a 20 g i o r n i i l cerchio nero-gr ig io , 
o r m a i a lquanto sporgente da ogni par te , i ncominc ia a cop r i r s i d i pe l i b ianch icc i ; la 
sua ep idermide si è fa t ta p i ù salda e robusta e in t an to spiccano sempre p iù , non 
sol tanto i sostegni dei p r i m i g e r m o g l i , m a anche le p a r t i pos t e r io r i del cerchio le 
qua l i dovranno sostenere p iù t a rd i i due fus t i e in tan to si a l la rgano, s ' innalzano e si 
sv i luppano progressivamente. O r m a i si p u ò d i re che la piccola s u p e r f ì c i e mediana, 
infossata, è affat to scomparsa e i l cerchio cresce rap idamente tanto i n larghezza 
quanto i n altezza. Nel 2 3 ° g io rno i l p r i m o ge rmog l io è g i à lungo 60 m m . ; m a i l 
cerchio si d iv ide ancora i n due emis fe r i , uno anter iore p i ù piccolo ed uno posteriore 
p i ù grande da l quale spunteranno i l secondo ge rmog l io ed i l fus to medes imo. Ormai 
è t u t to coperto d i pe l i b ianchicc i ed ha p e r c i ò una t i n t a g r ig ia . Nei 10 g i o r n i succes
s i v i l 'aspetto del cerchio si mod i f i ca a lquan to . Si p u ò d i r e che t u t t o i l co rno è già 
abbozzato; i n f a t t i i l cerchio presenta tu t t e le punte , le in taccature e le sporgenze 
che p iù t a r d i d iventeranno p i ù spiccate; pare una p ianta p r o n t a a f i o r i r e i n p r i m a 
vera dopo i l lungo r iposo inverna le , una p ian ta robusta da cui sbocceranno fiori e 
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foglie i n q u a n t i t à , p e r c h è la radice è sana e pe r fe t t amen te sv i luppa ta . I n t a n t o v e d i a m o 
un cerchio azzu r rogno lo , r icco d i vas i , che sporge su l m a r g i n e de l lo stelo peloso e 
fo rma i l p r i n c i p i o de l la roset ta e del le sue per le che si f o r m e r a n n o al la base del 
corno. Con temporaneamente i l p r i m o g e r m o g l i o sporge a lquan to sug l i a l t r i . Ha g i à una 
punta l a rgh i s s ima che i n c o m i n c i a a b i f o r c a r s i . I n capo a d o d i c i g i o r n i , c i o è ne l 4 5 ° 
giorno de l lo s v i l u p p o delle corna , l ' u l t i m a b i fo rcaz ione o d iv i s ione del cerchio n o n è 
ancora comple t a ; ne l 5 9 ° g i o r n o tu t te le pun te esistenti sono g i à abbastanza lunghe 

e i l p r i m o g e r m o g l i o si è acumina to a lquan to . T u t t a v i a la parte super iore del corno 
si b i forca so l tan to ne l 6 2 ° g i o r n o e raggiunge i l suo comple to s v i l u p p o ne l 7 9 ° g i o r n o , 
sebbene sia ancora a v v o l t o da una pel le r icca d i vasi e coper ta d i f i t t i p e l i , la quale 
dev'essere sens ib i l i ss ima, p e r c h è i l cervo con t inua a scansare qua lunque u r t o per le 
sue corna. L o s v i l u p p o comple to del le corna r ich iede 120 g i o r n i ; a l lo ra tu t te le punte 
sono dure come ossa f i n o a l l ' ap ice , m a i l p r i m o g e r m o g l i o sanguina ancora alla p i ù 
piccola f e r i t a . I l cervo da me osservato c a m b i ò le corna so l tanto 20 g i o r n i dopo ». 

La f o r m a z i o n e del le corna si compie ne l lo stesso m o d o i n t u t t i i c e rv i , m a le 
corna crescono sempre p i ù o m e n o r a p i d a m e n t e nel le va r i e specie. Quando l ' i n v o l u c r o 
cutaneo delle corna ha pres ta to i suoi s e rv ig i , si dissecca e i l cervo p r o c u r a d i stac
care dalle co rna i b r a n i d i pel le che r i m a n g o n o at taccat i , s f regandole c o n t r o g l i a l be r i 
per modo che acquis tano una t i n t a assai p i ù scura p r o d o t t a da i succhi del le p iante 
di cui intaccano la corteccia . I n generale la f o r m a del le corna è m o l t o regolare , sebbene 
vada soggetta a va r i e m o d i f i c a z i o n i p rodo t t e dal c ibo e dal le c o n d i z i o n i dei l u o g h i a b i 
tati da l l ' an ima le . Le corna cos t i tu iscono sempre uno dei cara t te r i p r i n c i p a l i per la 
determinazione del le specie; t u t t av i a ce r t i n a t u r a l i s t i accordano u n va lo re m o l t o 

dubbio a questa d i s t inz ione . 
Si p u ò d i r e che i n complesso le p a r t i i n t e r n e dei cervi concordano con quel le degl i 

al tr i r u m i n a n t i e n o n r i c h i e d o n o una descr iz ione pa r t i co la re . A b b i a m o g i à det to che 
tut t i i cervi mancano d i c i s t i fe l lea . 

I ce rv i e rano g i à d i f f u s i i n una g ran par te del g lobo f i n dai t e m p i p i ù a n t i c h i . 
Oggidì ab i tano t u t t a la t e r r a , ad eccezione d e l l ' A f r i c a e de l l 'Aus t r a l i a , si adat tano a 
tutti i c l i m i , v i v o n o i nd i f f e r en t emen te i n p i a n u r a e i n montagna , ne i boschi e nei 
luoghi b r u l l i e scoper t i . M o l t i r i m a n g o n o nascosti nel le boscaglie p i ù f i t t e ; a l t r i 
menano a u n dipresso la v i t a dei camosc i ; quest i abi tano le steppe a r ide e desolate e 
quelli le p a l u d i . Cambiano d i d o m i c i l i o secondo le s t ag ion i : scendono da l l ' a l to i n 
basso per cercare i l c ibo d i cui hanno bisogno e viceversa; a l cun i emig rano pe rcor 
rendo a m p i t r a t t i d i t e r reno . Sono t u t t i a n i m a l i socievol i ; m o l t i si r adunano in b r anch i 
numeros iss imi . Duran te l 'estate i masch i p i ù vecchi sogl iono d i v i d e r s i dal branco e 
vivono so l i t a r i oppure si associano ad a l t r i c o m p a g n i ; ne l pe r iodo degl i a m o r i , r i a v 
vicinandosi alle schiere del le f e m m i n e , sf idano a due l lo i l o ro r i v a l i , comba t tono v a l o 
rosamente, m o s t r a n d o d i essere commoss i , anz i agi ta t i da una fo r t i s s ima emozione . 
Quasi t u t t i i c e r v i sono a n i m a l i n o t t u r n i , sebbene m o l t i , specialmente q u e l l i che 
abitano le al te giogaie e i l u o g h i deser t i , vadano al pascolo anche d i g io rno . Sono 
tut t i a n i m a l i v i v a c i , t i m i d i , ve loc i , ag i l i nei l o r o m o v i m e n t i , f o r n i t i d i sensi squ is i t i , 
ma do t a t i d i p r o p r i e t à i n t e l l e t t ua l i p iu t tos to l i m i t a t e . La lo ro voce consiste i n una 
serie d i suon i b r e v i e t r o n c h i , so rd i nei masch i , be lan t i nelle f e m m i n e . 

I c e rv i si n u t r o n o sol tanto d i sostanze vegetal i ; a lmeno non è d imos t r a to che le 
renne m a n g i n o i l e m m i n g come dissero t a l u n i . La par te p r inc ipa le del l o ro c ibo è 

cost i tui ta da erbe, f i o r i , fog l ie ac icu la r i , gemme, g e r m o g l i e r amosce l l i t e n e r i , cereali 
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f r u t t a , bacche d i va r ia sorta, corteccia, musch io , l i chen i e f u n g h i . Sono g h i o t t i del sale 
ed hanno assolutamente bisogno d i acqua pura . 

La f e m m i n a partorisce 1 o 2 p i cc in i e i n casi r a r i s s i m i anche 3 i qua l i nascono 
perfet tamente sv i luppa t i e i n capo a poch i g i o r n i seguono la madre dapper tu t to . In 
certe specie anche i l padre é affezionato a l la pro le . I p icc in i r icevono con gioia le 
carezze della madre la quale l i accudisce con amore e l i difende i n caso d i pericolo. 

Nelle regioni i n cu i f iorisce l ' ag r ico l tu ra non si deve p i ù to l le rare nessun cervo. 
I danni p r o d o t t i da questo leggiadro an imale superano d i g r a n lunga i poch i van
taggi che se ne possono r icavare . La presenza dei cerv i è u n grave danno per gli 
agr ico l to r i e le povere bestie sarebbero g i à scomparse da m o l t o tempo nei nostri 
paesi se la lo ro caccia non fosse considerata a buon d i r i t t o come uno dei d iver t iment i 
p iù n o b i l i e p i ù be l l i della g i o v e n t ù . I l cervo n o n è dunque ancora intieramente 
d is t ru t to , m a tu t te le specie d i questa f amig l i a cos ì carat terist ica che abitano i nostri 
paesi n o n tarderanno ad estinguersi e p u r t r oppo v e r r à f r a breve u n g io rno i n cui per 
veder l i dovremo recarci nei parchi e ne i G i a r d i n i Zoologic i . 

L 'addomest icamento del cervo n o n è cos ì facile come si crede generalmente. Per 
vero di re , g l i i n d i v i d u i presi g iovan i si compor t ano m o l t o bene per qualche tempo e 
a l lora si rendono assai piacevol i per la gentilezza del l o ro contegno; m a coll 'andar 
del t empo t a l i q u a l i t à vanno scemando a poco a poco e quasi t u t t i i ce rv i vecchi 
diventano i ro s i e m a l i g n i . A questa regola n o n fa eccezione la renna , assoggettata da 
mo l to tempo alla s c h i a v i t ù , p o i c h é non ha raggiun to ancora la perfe t ta domes l i c i l à 
che si ot tenne da m o l t i a l t r i r u m i n a n t i e i l suo addomest icamento è sol tanto riuscito 
a m e t à . 

Collochiamo i n p r i m a f i l a i g igan t i della f a m i g l i a . Le A L C I ( A L C E S ) , rappresentate 
da una sola f o r m a o da due f o r m e se si considera come una specie particolare 
l 'Or igna l de l l 'Amer ica , sono a n i m a l i robus t i , t a rch ia t i , f o r n i t i d i col lo cor to e grosso, 
d i corpo al to e breve, d i gambe alte e d i corna larghe, espanse a foggia d i pala e 
divise come le di ta d i una m a n o ; hanno p icco l i l a c r i m a t o i , c i u f f i d i pe l i sulla parte 
in te rna del tarso e ghiandole ungu l a r i , m a nessun dente canino. La testa è brut ta , i l 
l abbro superiore coperto d i pe l i sporge e r i copre i l l abbro i n f e r i o r e ; g l i occhi sono 
p icco l i , g l i orecchi l ungh i e l a rgh i , la coda è cor t i ss ima. 

L'ALCE (ALCES PALMATUS, A. jubatus e antiquorum, Cervus alces) è un animale 
conosciuto e r i n o m a t o i n tut ta la Germania fin da i t e m p i p i ù a n t i c h i . L ' o r i g i n e del 
suo nome tedesco è t u t t o r a p r e s s o c h é ignota : a lcun i accertano che der iva dall 'antico 
vocabolo « elend » o « elent » i l quale s ignif ica forte; a l t r i vog l iono f a r lo derivare 
dal la parola slava « Jelen » (Cervo) . Ad ogni m o d o è certo che i l suo n o m e la t ino di 
A L C E S de r iva dal tedesco. G l i an t ich i s c r i t t o r i r o m a n i conoscevano g ià l 'alce come un 
an imale p r o p r i o del la Germania . « La selva Erc in ia », dice Giu l io Cesare, « è abitata 
dal l 'a lce , an imale che rassomigl ia alla capra nel la f o r m a del co rpo e nel colore del 
mante l lo , m a è p i ù grosso, sprovveduto d i corna ed ha p ied i i n a r t i c o l a t i . Le a lc i non 
si adagiano a terra per r iposare e non possono r i a lza rs i quando sono cadute a terra. 
Per d o r m i r e si appoggiano ag l i a l b e r i ; a l lora i cacciatori scalzano le p iante e le atter
rano, ca t turando le a lc i che v i si sorreggono » . P l i n i o aggiunge che l 'alce ha i l labbro 
superiore m o l t o grosso e p e r c i ò deve pascolare a l l ' i n d i e t r o . Pausania sa che i l maschio 
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Alce (Alces palmatus). V24 della grandezza naturale. 

solo è f o r n i t o d i corna , m e n t r e la f e m m i n a ne è sprovveduta . Sotto Gordone I I I , f r a 
gli ann i 238 e 2 4 4 dopo Cris to , g iunsero a R o m a I O a l c i ; Aure l i ano ne vo l l e parecchie 
nel suo cor teggio t r i o n f a l e . L 'a lce è menz iona ta abbastanza sovente ne l Medio Evo , 
sopratutto ne l la leggenda dei N ibe lung i dove prende i l nome d i « E lk ». Se dobb iamo 
prestar fede a l la leggenda, i n que l t empo l 'alce sarebbe stata d i f fusa i n tu t t a la Ger
mania, f i n o a l p i ù es t remo occidente, p o i c h é la descrizione della caccia fa t ta da 
Sigifredo ne l la Gerascovia dice ch 'egl i uccise u n bisonte, qua t t ro u r i e due a lc i . 
L 'edi t to pubb l i ca to d a l l ' i m p e r a t o r e Ottone i l Grande ne l l ' anno 943 vie ta a ch iunque 
di dar caccia a l la selvaggina nelle foreste d i Drenthe , lungo i l Basso Reno, senza u n 
permesso speciale de l vescovo Balder ico . I l d iv ie to d i caccia si estende ai ce rv i , ag l i 
orsi, ai c a p r i o l i , a i c i n g h i a l i e a quegl i a n i m a l i selvat ici che nel la l ingua tedesca sono 
chiamati Elo o Scitelo. La stessa p ro ib i z ione si t r o v a i n u n edi t to d i Enr i co I I che 
risale a l l ' anno 1006 e i n u n a l t r o edi t to pubbl ica to da Corrado I I ne l l ' anno 1 0 2 5 . 
Nelle t o r b i e r e de l la German ia Set tent r ionale , presso Brunswick , si t rovano t u t t o r a 

molte corna d i a lc i . I l no to vescovo d i Upsala, Olao Magno, c i fornisce la p r i m a 
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descrizione par t icolareggiata dell 'alce. « Come i ce rv i », d ic 'eg l i , « questi an ima l i si 
aggirano i n b ranch i numeros i s s imi nelle so l i t ud in i del l 'aper ta campagna; i cacciatori 
se ne impadroniscono colle r e t i oppure l i incalzano coi cani sp ingendol i ent ro larghe 
fosse scavate a l l 'uopo dove l i uccidono colle lancie o colle freccie ; anche l ' e rmel l ino l i 
aggredisce qualche vol ta men t r e pascolano, l i a f fe r ra al la gola e l i m o r d e per modo 
da fa r perdere l o ro tu t to i l sangue. Le alci combat tono spesso cont ro i l u p i e l i ucci
dono cogl i zoccol i , pa r t i co la rmente su l ghiaccio dove stanno i n p i ed i megl io dei lupi 
stessi ». « Nella Pomeran ia », dice Kan tzow nel la sua opera i n t i t o l a l a appunto 
Pomerania, 1530 , « v i v o n o n u m e r o s i a r m e n t i d i a n i m a l i ch iama t i « e l e n i » a 
cagione della l o ro ine t t i t ud ine a d i fenders i da i n e m i c i : hanno corna larghissime, ma 
non sanno adoperarle , p e r c i ò , vo lendo met ters i a l s icuro dalle aggressioni dei nemici, 
si nascondono nelle pa lud i e ne i boschi i m p r a t i c a b i l i . F iu tano g l i u o m i n i e i cani a 
g r a n d i distanze e a c iò debbono spesso la l o r o salvezza, ma , appena i cani l i raggiun
gono, sono pe rdu t i . I l o ro u n g h i o n i sono considerat i come f a r m a c h i eccellenti contro 
l 'epilessia; p e r c i ò se ne fanno ane l l i che g l i epi le t t ic i por tano sempre alle d i ta . Non è 
vero che non abbiano ginocchia n è a r t i co laz ion i come credono t a l un i ». Anche i l 
vecchio Gesner, che r ipete le favole r i f e r i t e dagl i a u t o r i p i ù an t i ch i , crede che l'alce 
m e r i t i p ienamente i l suo nome d i « E lend » : « È u n an imale t ravagl ia to da mol t i 
m a l i e sopratut to dall 'epilessia da cui si d i fende conficcando g l i a r t i g l i della zampa 
posteriore destra nel l 'orecchio s in is t ro » . 

Negl i u l t i m i secoli t rascorsi le a lc i d i m i n u i r o n o a lquanto d i n u m e r o i n Europa. 
Nel x v n e nel x v m secolo erano ancora rappresentate nel la Sassonia e nella Slesia 
da qualche i n d i v i d u o isolato. L ' u l t i m a alce comparsa nel la Sassonia v i f u veduta 
nel 1 7 4 6 ; ne l 1776 , dice Haugvvitz, se ne v idero ancora parecchie nel la Slesia. Pare 
che i n quell 'epoca le a lc i abitassero ancora la Pomerania ; erano di f fuse senza dubbio 
i n tu t ta la par te or ientale della Prussia, m a ad ogn i m o d o , dopo la guerra dei sette 
ann i vennero protet te da u n decreto regio. A l p r i n c i p i o de l cor ren te secolo mo l l e alci 
selvatiche popolavano ancora le foreste d i Schorre l , d i T z u l k i e n e d i Skall isen. Pro
tette da v a r i decret i r ea l i , si conservarono f ino ad oggi ne l la foresta d i Ibenhorst 
presso T i l s i t . Nel l ' anno 1848 , i n cui venne concessa a t u t t i p iena l i b e r t à d i caccia, i l 
n u m e r o delle alci scese f ino a 16 e ne l l ' anno seguente a 11 ; siccome minacciavano di 
est inguersi i l governo p u b b l i c ò n u o v i d i v i e t i d i caccia, e, poco dopo i l 1860 , fece in t ro
du r r e nel paese mo l t e alci svedesi che r i n n o v a r o n o i l sangue delle a lc i loca l i ; infat t i 
nel 1874 , dice i l regio sopraintendente forestale A x t , la foresta d i Ibenhors t contava 
già 76 i n d i v i d u i che ogg id ì sono aumen ta t i fino a 100 . Si t r ovano i n o l t r e da 70 a 80 
alci nelle foreste d i Gauteden, d i Tap iau , d i F r i t z en , d i Sternberg, d i Greiben e di 
B ludau , comprese tu t te quante nel d is t re t to d i K ò n i g s b e r g . Possiamo dunque anno
verare anche oggi questa bel l iss ima specie d i cervo f r a g l i a n i m a l i p r o p r i della 
Germania . 

Astrazione fa t ta da queste poche loca l i t à i n cu i gode d i una protezione particolare, 
l 'alce è di f fusa nelle l a t i t u d i n i p i ù elevate de l l 'Eu ropa e de l l 'As ia dove abi ta a prefe
renza i l uogh i boscosi. Nel nost ro cont inente la sua presenza è l i m i t a t a alle bassure 
del Bal t ico , specialmente al la par te or ien ta le del la Prussia, al la L i t uan i a , al la Curlandia 
e a l la L i v o n i a , al la Svezia, al la Norvegia e a qualche regione del la Russia. I n Norvegia 
abi ta le p rov inc ie o r i e n t a l i del mezzog iorno , nel la Svezia le occidenta l i , o con altre 
paro le , le immense boscaglie che r i c o p r o n o la cosidetta giogaia d i K j ò l e n , vale a dire 
i l d is t re t to d i W e r m e , la Dalecar l ia , l 'Erzedal ia , l 'Ostedalia e la Marca d i Hede. 



Alce 477 

L 'a lce è m o l t o p i ù c o m u n e ne l l 'As i a che n o n i n Europa . V i si d i f fonde i n tu t t a la 
parte se t t en t r iona le , da l 5 0 ° grado d i l a t i t ud ine fino a l l ' A m u r e s ' incon t ra dappe r tu t to 
nelle fores te estese; verso n o r d si spinge fino al l i m i t e del la vegetazione. È ancora 

abbastanza numerosa ne l la va l le del la Lena , presso i l lago Ba ika l , l ungo l ' A m u r , 
nella M o n g o l i a e ne l la Tungusia . 

L 'a lce è u n a n i m a l e robus t i s s imo . I l corpo d i u n i n d i v i d u o adu l to è lungo m . 2,6 
e talora anche m . 2 , 9 ; la coda m i s u r a appena la lunghezza d i 10 c m . ; l 'a l tezza m i s u 
rata dal garrese è d i m . 1,9. G l i i n d i v i d u i m o l t o vecchi possono acquistare i l peso 
di 500 K g . , m a i l peso m e d i o del l 'a lce v a r i a f r a 3 0 0 e 4 0 0 K g . I l corpo è r e l a t ivamente 
corto e grosso, l a rgo d i pe t to , a l to , a lquan to sol levato al garrese, o r izzonta le su l dorso 
e più basso al la g roppa . È sostenuto da qua t t ro gambe alte e robuste , d i uguale l u n 
ghezza, t e r m i n a t e da zoccol i p r o f o n d a m e n t e fessi, d i r i t t i , e col legat i da una m e m 
brana d i l a t ab i l e , cos t i tu i t a d i tessuto conne t t ivo ; le unghie pos t e r io r i toccano 
appena i l suolo . I l co l lo grosso, cor to e robus to , sorregge una testa grossa e a l lungata 
che si r i s t r i nge d i n a n z i agl i occhi e finisce i n u n muso lungo , r i g o n f i o , l a rgamente 
ottuso nel la par te an te r io re . I l muso è p r e s s o c h é d e f o r m e a cagione del naso c a r t i l a 
ginoso e de l l abb ro super io re grosso, m o l t o a l lunga to , m o b i l i s s i m o , coper to d i p e l i , 
fesso e a lquanto sporgente sul la mascella i n f e r i o r e . G l i occhi p icco l i e p r i v i d i espres
sione sono m o l t o infossa t i nel le o r b i t e assai s p o r g e n t i ; i l a c r i m a t o i sono al t u t t o 
insignif icant i . G l i o recch i g r a n d i , l u n g h i , l a r g h i ed aguzzi sono col locat i l a te ra lmente 
sull 'occipite e spesso si ch inano , dondo lando l ' uno verso l ' a l t r o . Le corna del maschio 
adulto constano d i una grande corona , sempl ice , m o l t o espansa, t r i ango la re , foggiata 
a pala, scanalata e adorna d i numerose f r a s t ag l i a tu re lungo i l m a r g i n e esterno. Questa 
corona è sor re t ta da f u s t i b r e v i , gross i , t ondegg ian t i , o r n a t i d i poche perle , i q u a l i 
posano sopra p i c c o l i e b r e v i s te l i e s ' incurvano la te ra lmente . 

Nel p r i m o a u t u n n o si osserva su l la testa de l maschio giovane u n fìtto c iu f fo d i 
peli nel luogo i n c u i spun te ranno le c o r n a ; nel la p r i m a v e r a seguente compa iono g l i 
steli; nel secondo a u t u n n o spunta u n fus to a l to 30 c m . che cade n e l l ' i n v e r n o succes
sivo. A poco a poco le co rna si f ras tag l iano i n v a r i m o d i . Nel q u i n t o anno appare 
una sorta d i pale t ta p iana la quale con t inua ad a l la rgars i progress ivamente e si f r a 
staglia sui m a r g i n i che spesso presentano una ven t ina d i in taccature . I p r i m i g e r m o g l i 
sono compres i i n questa pale t ta . Le corna possono acquis ta re i l peso d i 2 0 K g . 

I l man te l lo del l 'a lce è l ungo , fo l t o e i sp ido . Consiste d i setole s o t t i l i e f r a g i l i che 
sovrastano una breve e fina lanet ta . Sul ver t ice del la nuca si osserva una r icca c r i 
niera, fittissima, spa r t i t a l o n g i t u d i n a l m e n t e , che si p ro lunga i n certo modo sul col lo 
e sulla par te an t e r io re del pet to e p u ò avere la lunghezza d i 20 c m . I pel i del ven t re 
sono d i r e t t i da l lo i n d i e t r o a l lo i n n a n z i , per una s t raniss ima disposizione. I l pelo è d i 
color b runo- ross icc io abbastanza u n i f o r m e che d iven ta b r u n o - n e r o - c u p o sulla c r in i e ra 
e sui l a t i del la testa, b runo- ross i cc io sul la f r o n t e e g r ig io sul la punta del muso. Le 
gambe sono d i co lo r g r i g i o - c i n e r i n o - b i a n c h i c c i o . Da l l ' o t tobre al marzo i l mante l lo è 
alquanto p i ù ch ia ro e p i ù f r a m m i s t o d i g r i g i o . La f e m m i n a , u n po ' p i ù piccola del 
maschio, n o n ha corna , è f o r n i t a d i zoccoli p i ù s t r e t t i e a l lunga t i e d i unghie poste
r io r i p i ù cor te e l eggie rmente r i v o l t e a l l ' i n f u o r i . La sua testa r i co rda per m o l l i r i g u a r d i 
quella de l l ' as ino o de l m u l o . Quando po r t a l ' ab i to inverna le la f e m m i n a si d is t ingue 
dal maschio per una piccola str iscia ver t ica le col locata sotto la cosi detta fogl ia d i fico. 

Le foreste selvaggie e so l i ta r ie , r icche d i pan tan i e d i pa lud i i m p r a t i c a b i l i e spe

cialmente quel le i n cui abbondano i sa l ic i , le be tu l le , i t r e m o l i ed a l t r i a l be r i f r o n d o s i , 
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costituiscono i l soggiorno predi le t to dell 'a lce. L a foresta d i Ibenhors t comprende 
500 e t ta r i coper t i d i p i n i e d i betul le , 4500 e t t a r i d i to rb ie re e 40 ,000 e t t a r i d i bas
sure paludose, sparse d i on tan i , d i betul le e d i f rass in i . I n mezzo agl i on t an i , sul mar
gine dei fossi, crescono i n abbondanza erbe d i var ie sorta, canne, g iunch i ed ortiche 
che rendono assolutamente i m p e n e t r a b i l i le foreste. Questi l u o g h i o f f rono all 'alce un 
soggiorno t r a n q u i l l o e s icuro ; anche i boschi d i conifere sono adat t i a i suoi bisogni, 
p u r c h é n o n manchino d i pascoli . Le pa lud i costi tuiscono per l 'alce una vera necess i tà . 
La tozza bestia passa l'estate nelle bassure u m i d e e p r o f o n d e ; d ' inve rno si reca nei 
luogh i p i ù a l t i , r i p a r a t i dalle inondaz ion i e n o n m a i coper t i d i ghiaccio. Nella bella 
stagione si t ra t t iene a preferenza nei boschi f r o n d o s i ; preferisce le foreste d i conifere 
durante le pioggie, le nev i e le nebbie. Muta fac i lmente d i d o m i c i l i o quando viene 
inquie ta ta o se scarseggia d i c ibo. Nella foresta d i Ibenhors t , durante l ' i nve rno abban
dona i boschi d i ontani per recarsi nelle to rb ie re e nel le p i ù elevate boscaglie di 
conifere ; nella L ì v o n i a , i n Russia e nel la Scandinavia emigra da una regione all 'altra 
del paese ; nella parte or ienta le della Siber ia , dopo le g rand i nevicate, scende i n pia
nura e negli i n v e r n i m o l t o nevosi si reca pe r f ino nelle steppe nude che i n generale 
scansa colla massima cura. L 'alce n o n ha l ' ab i tud ine d i preparars i alcun giaciglio; 
quando si dispone al r iposo si adagia senz'al tro sul te r reno paludoso oppure si corica 
sulla neve, nel cuore delle boscaglie. 

I m i e i o t t i m i a m i c i Wiese, A x t e Ramona th , addet t i a l la sopraintendenza fore
stale d i Ibenhorst , ebbero la cortesia d i f o r n i r m i m o l l i ragguagl i assai interessanti che 
m i a iuteranno a descrivere la v i t a dell 'alce. Le alci della foresta d i Ibenhorst , protette 
in modo par t icolare da m o l t i ann i , v i v o n o m o l t o diversamente da quelle che abitano 
le al tre pa r t i della lo ro area d i d i f fus ione , n o n hanno p i ù nessuna paura dell 'uomo, 
ma conservano tu t tav ia le p r o p r i e t à carat ter is t iche degli a n i m a l i se lvat ic i , per cui la 
descrizione della lo ro v i ta è suff iciente per dare al le t tore un ' idea generale dei costumi 
dell 'alce. 

Nel suo modo d i vivere l 'alce si scosta a lquanto dal cervo. Come questo si raduna 
in branchi p i ù o meno n u m e r o s i ; durante i l per iodo degli a m o r i i maschi adul t i si 
a l lontanano dai b ranch i f o r m a n d o per p r o p r i o conto a l t re schiere cost i tui te . Nelle 
regioni i n cu i è mo l to di f fusa , m a non t roppo abbondante, come per esempio nella 
Siberia or ientale , durante l ' i nve rno l 'alce si raccoglie i n p icco l i b r anch i , m a nell'estate 
mena vi ta isolata, sebbene anche i n questa stagione le f e m m i n e siano spesso accom
pagnate dal lo ro p icc ino; nelle foreste d i Ibenhors t , sul finire de l l ' au tunno , quando le 
inondaz ion i la costr ingono a r i covera rs i nel le to rb ie re e nei boschi p i ù elevati , l'alce 
si r aduna sovente i n schiere p i ù numerose composte d i 2 5 - 4 0 i n d i v i d u i . I n generale 
questi b ranch i si compongono d i maschi e d i f e m m i n e n o n ancora atte al la r i p r o d u 
zione, p e r c h è le f e m m i n e accompagnate da i l o ro p i cc in i , n o n ma l t r a t t ano soltanto i 
maschi , m a cercano d i a l lontanare anche le a l t re f e m m i n e seguite da i g iovan i . Del 
resto n o n si p u ò d i re che l'alce sia u n an imale pacif ico e to l le rante . Ogni individuo 
t rova modo d i azzuffarsi coi compagni , questo caccia que l l ' a l t ro dal suo giaciglio e 
t u t t i debbono ubb id i r e alle m a d r i accompagnate dai p i cc in i le qua l i p e r ò n o n hanno 
nessuna p i e t à dei p iccol i o r f ane l l i lasciat i dalle l o ro compagne, anzi l i cacciano dal 
branco senza preoccuparsene affa t to . F i n c h é n o n ent ra i n ba l lo l ' amore i maschi si 
mos t rano assai p i ù socievol i delle f e m m i n e e accolgono nei l o ro b r a n c h i i piccini 
o r f a n i d i m a d r e ; m a durante i l per iodo degli a m o r i anch'essi d iven tano i r r e q u i e t i ed 
egoisti , cercano d i raccogliere i n t o r n o a s è i l magg io r n u m e r o possibile d i f emmine 
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e cacciano senz 'a l t ro t u t t i g l i a l t r i masch i del b ranco . Nel la p r i m a v e r a le schiere 
delle a lc i s i d i sperdono e a l lo ra ciascheduno v i v e i so la tamente , per p r o p r i o conto , 
meno le f e m m i n e le qua l i con t inuano ad essere accompagnate da i l o ro p i c c i n i . 

L 'alce ha b isogno d i una t r a n q u i l l i t à assoluta; p e r c i ò , d iversamente dag l i a l t r i 
cervi , quando si accorge d i essere oggetto d i una accanita persecuzione, abbandona i l 
luogo i n c u i era s t ab i l i t a . Per vero d i r e le a lc i del la foreste d i Ibenhors t h a n n o g i à 
modif icato a lquan to le l o r o a b i t u d i n i per questo r i g u a r d o ; s iccome sono avvezze a l la 
presenza d e l l ' u o m o , per f a r l e alzare da l l o r o g iac ig l io bisogna a v v i c i n a r l e a lmeno 
fino alla dis tanza d i 3 0 o d i 40 passi. A l l o r a si alzano e si a l lon tanano t r o t t ando d i 
mala vogl ia m e n t r e con t inuano a squadrare l ' i m p o r t u n o i n d i v i d u o che le ha d is turba te 
con un'espressione caparbia e cur iosa che n o n p r o m e t t e n u l l a d i buono r i g u a r d o alle 
loro p r o p r i e t à i n t e l l e t t u a l i . Dove si crede a f fa t to a l s icuro dal le aggressioni dei suoi 
nemici l 'alce va a l pascolo verso sera, dopo le 4 pomer id i ane , pascola tu t t a la sera, 
nelle p r i m e ore del la no t te , a l l ' a lba e ne l la m a t t i n a t a ; quando invece n o n s i crede 
sicura va i n cerca d i c ibo so l tan to la no t te . Questo c ibo , dice i l W a n g e n h e i m , consiste 
di foglie e g e r m o g l i de l salice del le pa lud i , de l la be tu l l a , del t r e m o l o , del f rass ino, del 
sorbo, del l 'acero, del t i g l i o , del la querc ia , del p i n o , dell 'abete, d i er ica, d i g iunch i e 
di canneti t ene r i , d i spighe d i cereal i e d i l i n o . Nelle foreste d i Ibenhors t l 'alce 
mangia i r amosce l l i d i t u t t i g l i a lbe r i e d i t u t t i i cespugli che v i a l l ignano , compresi 
i nocciuoli e g l i o n t a n i , d i cu i p e r ò mang ia sol tanto i r a m i e i g e r m o g l i p i ù g iovan i , 
spuntati da u n anno o t u t t ' a l p i ù da due a n n i . Nel le pa lud i mangia a preferenza l 'er ica 
e la rasperella d i cu i spesso si r i e m p i e a d d i r i t t u r a i l ven t re . Nei mesi d i maggio e di 
giugno queste p iante f o r m a n o la par te p r inc ipa le del suo c ibo . 

Gli osservatori p i ù recent i sono t u t t i concord i nel l 'accer tare che l 'alce n o n mangia 
i cereali. « Per quan to cercassi d i i n f o r m a r m i da t u t t i » , scrive i l Loewis , « n o n intesi 
mai d i re i n L i v o n i a che le a lc i danneggiassero i c a m p i d i g rano e d i l i n o . Invece 
osservai sovente, che potendo scegliere f r a i g i u n c h i e i l g rano , davano sempre 
la preferenza ai g i u n c h i » . Anche i l Meyer inck osserva quanto segue: « Le alci n o n 
penetrano nei c a m p i d i g rano e disdegnano pure le patate ed a l t r i p r o d o t t i c a m 
pestri. Mangiano i r amosce l l i de i sa l ic i , le p iant ice l le che a l l ignano nelle to rb ie re , l 'er ica 
ed i l m i r t i l l o , le fogl ie dei p i n i e pe r f ino i l r o s m a r i n o selvatico {Ledimi palustre) 
lasciati assolutamente i n d ispar te da t u t t i g l i a l t r i a n i m a l i se lvat ic i . Essi possono 
danneggiare i c a m p i d i g rano a t t t r ave r sando l i e calpestando i semina t i co i l o r o 

grossi p i ed i » . 
Secondo i r agguag l i che m i f u r o n o r i f e r i t i dag l i i m p i e g a t i fo res ta l i d i Ibenhors t i l 

Wangenheim avrebbe per fe t tamente ragione . A d ogn i modo l 'alce n o n danneggia i 
seminati g i o v a n i e non mang ia le spighe m a t u r e , m a bruca vo l en t i e r i i l grano e l 'avena 
quando m e t t o n o la spiga. P e r c i ò si reca rego la rmente nei campi d i grano e d i avena 
durante i mes i d i maggio e d i g iugno , men t r e l i scansa affat to negli a l t r i per iod i d e l 
l'anno. G l i i m p i e g a l i fo res ta l i d i Ibenhors t accertano che i l Meyer inck sbaglia dicendo 
che l'alce mang ia i l r o s m a r i n o selvat ico, p o i c h é essi n o n la v ide ro m a i accostarsi a 
queste piante. Del resto l 'alce preferisce a tu t to i g e r m o g l i e i ramosce l l i dei sa l i c i ; 
quando ne t r o v a i n abbondanza lascia i n dispar te ogn i a l t ro c ibo. I l vent re dell 'a lce 
uccisa da l p r i n c i p e Federico Carlo d i Prussia e da l Meyer inck conteneva sol tanto una 
grande q u a n t i t à d i fogl ie d i salice masticate e d i l ib re legnose d i salice. 

Nella S iber ia o r ien ta le l 'alce si nu t re p r inc ipa lmen te dei bassi cespugli f o r m a t i 

dalla be tu l l a nana, m a è pu re gh io t t a delle r a d i c i carnose d i var ie piante acquat iche; 
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durante l'estate scende vo l en t i e r i nel le v a l l i per recarsi i n vicinanza dei laghi che 
spesso deve raggiungere a nuoto . Anche le alci d i Ibenhors t si tu f fano nell'acqua 
per i m p a d r o n i r s i delle piante acquatiche. L 'alce n o n p u ò pascolare l 'erba tenera e 
bassa come fanno g l i a l t r i ce rv i a cagione del grosso e penzolante labbro superiore d i 
cui è provveduta , ma è pu r sempre in grado d i rompere coi dent i g l i s tel i p i ù a l t i e i l 
grano che sta met tendo la spiga. I n questi casi adopera con somma a b i l i t à i l suo labbro 
superiore foggiato a proboscide. Per intaccare la corteccia degli a lber i v i conficca i denti 
inc is iv i come uno scalpello, stacca u n f r a m m e n t o della scorza, l 'abbocca coi denti c 
colle labbra e ne strappa lunghe striscie. Abbassa i r a m i p iù a l t i colla testa, po i ne 
rompe l ' e s t r e m i t à ; na tu ra lmente preferisce a t u t t i g l i a l t r i a lber i g l i arboscelli forn i t i 
d i una corteccia succosa come i l t r e m o l o , i l f rassino, i l salice e i l p ioppo ; non d i rado 
riesce a togliere la corteccia ai t r e m o l i p iù grossi. F r a le conifere preferisce i pini 
agli abeti , a cui r i co r r e sol tanto i n caso del bisogno p i ù estremo. Le alci d i Ibenhorst 
non si preoccupano affat to degli u o m i n i che lavorano nelle foreste e si avvicinano 
senz'altro ai p in i t ag l ia t i d i fresco per mangia rne le fog l io l ine . Fu osservato che pre
ferisce i ramoscel l i degli a lber i a t t e r r a t i d a l l ' u o m o a i r a m i r o t t i dal vento; perc iò 
durante l ' i nve rno si a t terrano d i t r a t to i n t ra t to a lcuni p i n i p i ù grossi, appunto per 
o f f r i r l e un cibo abbondante e g rad i to . L'alce mastica i r a m i p i ù grossi d i u n dito e l i 
inghiot te senza d i f f i c o l t à , lasciandone le f ib re legnose nei p r o p r i escrementi. I la 
bisogno d i acqua pura e abbondante. 

I m o v i m e n t i dell 'alce sono assai meno elastici e leggier i d i que l l i del cervo. 
L'alce non p u ò fuggire con m o l t a v e l o c i t à , m a t ro t t a rap idamente e con una resi
stenza inc red ib i l e ; m o l t i sc r i t to r i accertano che è pe r f ino i n grado d i percorrere 30 
mig l i a i n un g io rno . Quando avverte la presenza d i u n u o m o o incon t ra u n osta
colo, si f e rma u n istante, po i r ip rende a t ro t t a re col la t r a n q u i l l i t à o rd inar ia senza 
vol tars i ind ie t ro neppure una vo l t a . 

I l Wangenhe im descrive i l modo par t ico lare con cui si aggira nelle pa ludi . Là 
dove i l suolo non è p iù atto a reggerla men t r e corre , l 'alce si bu t ta giù colle zampe 
an te r io r i allungate i n l inea ret ta , poscia, spingendosi e aggrappandosi , viene a capo 
d i scivolare sulla superficie me lmosa ; nei luoghi i n cu i i l suolo è t roppo mol le , si 
adagia d i fianco e procede agitando le gambe innanz i e i n d i e t r o . I l Ramona th accerta 
d i averla veduta eseguire var ie vo l te questi esercizi e i l W a n g e n h e i m conferma i 
ragguagli r i f e r i t i dal Ramonath . « Qualchevolta », dice i l Loewis , « la povera bestia 
r i m a n e alquanto imbarazzata per uscire dalle pa lud i soverchiamente melmose, come 
accadde i n f a t t i nel mese di apr i le del 4866 ad u n grosso maschio appartenente al 
podere di Ohlershof i n L i v o n i a . L ' an ima le affondava nel la m e l m a d i un lago prosciu
gato per modo che si dovette estrarnelo t i r ando lo colle corde ; appena f u salvo venne 
r inchiuso per 3 sett imane i n una scuderia ». Sono m o l t o per icolosi per l 'alce i pan
tani c i rconda t i da r ive scoscese d i cui essa n o n p u ò raggiungere i l cu lmine colle 
zampe an te r io r i che p e r ò adopera con grande maestr ia per superare g l i ostacoli più 
d ivers i e per uscire dalle pa lud i , appoggiandole leggermente sul te r reno e spingendo 
innanz i i l corpo senza bisogno d i fare uno sforzo soverchio. L 'alce è u n ' o t t i m a nuo
ta t r ice . Non va nell 'acqua sol tanto per bisogno, m a per d i le t to come var ie specie di 
bovine , a l lo scopo di bagnarsi e d i r in f rescars i . Nella Siberia or ientale si reca vo lon
t i e r i nelle gole profonde dei m o n t i dove la neve si f e r m a a lungo per ro to l a rv i s i con 
vera v o l u t t à . Invece non p u ò c a m m i n a r e a lungo sul ghiaccio scoper to ; quando cade 
sul luc ido specchio del ghiaccio, stenta a lquanto a r i m e t t e r s i i n p i e d i . 
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I m i e i a m i c i d i Ibenhor s t accertano che da p r i n c i p i o l 'a lce cor re ben iss imo anche 
sul ghiaccio l ev iga to , m a i n b reve g l i i n v o l u c r i de i suo i zocco l i si « r i sca ldano » o 
per m e g l i o d i r e si r a m m o l l i s c o n o e a l lo ra l ' a n i m a l e cade spesso e f ac i lmen te . Ment re 
fugge t r o t t a n d o fa in t ende re u n r u m o r e pa r t i co la re p r o d o t t o dal le unghie p o s t e r i o r i . 
Quando co r re con m o l t a v e l o c i t à l 'alce p o r t a le co rna d i r e t t e a l l ' i n d i e t r o , tenendole 
quasi o r i z z o n t a l m e n t e ed alza i l naso i n su ; p e r c i ò i n c i a m p a sovente e cade ad o g n i 
momento . Per r i a l z a r s i si agi ta i n m o d o speciale e a l lunga a l lo i n n a n z i le gambe 
poster ior i . Questo f a t to diede o r i g i n e a l l a credenza e r ronea secondo cui l 'alce andrebbe 
soggetta a l l 'epi less ia . Una v o l t a i n p i e d i , l 'alce n o n si lascia f u o r v i a r e da n u l l a , da l le 
fitte boscaglie, da i l agh i , da i f i u m i o da i pan tan i che le sbar rano la s t rada. L ' o r m a 
dell'alce rassomigl ia a que l l a « d i u n grasso bue da mace l lo » ; è d i f f i c i l e , anz i quasi 
impossibile d i s t inguere l ' o r m a del masch io da que l la de l la f e m m i n a . T u t t a v i a A x t 

accerta che l ' o r m a del maschio è p iu t tos to tondeggiante e compressa, m e n t r e que l la 
della f e m m i n a ha una f o r m a a l lunga ta ed ovale ; m a per osservare queste piccole d i f f e 
renze ci vuo le u n occhio eserc i ta to ; t an to p i ù che g l i i n v o l u c r i degl i zoccol i genera l 
mente si logorano nel la par te an t e r io re e ai l a t i e pe rdono quasi sempre la l o r o f o r m a 
caratteristica. 

L'alce ode e vede ben i s s imo , m a n o n fiuta a g r a n d i distanze. Per c iò che r i g u a r d a 
le sue p r o p r i e t à i n t e l l e t t u a l i n o n smentisce per n u l l a le promesse del suo aspetto 
stupido e ot tuso. T u t t o c iò che fa d i m o s t r a la sua in te l l igenza r i s t r e t t a . L 'a lce n o n è 
punto t i m i d a e t an to m e n o p ruden te , n o n riesce neppure a d i s t inguere i p e r i c o l i rea l i 
dai pe r i co l i i m m a g i n a r i , n o n prende a lcun interesse a c iò che accade nei l u o g h i i n 
cui v ive , si adatta d i f f i c i l m e n t e a i c a m b i a m e n t i che avvengono nel la sua v i t a e mos t r a 
di avere u n ' i n d o l e poco pieghevole . N o n è m o l t o socievole per na tu ra e i n f a t t i n o n 
forma quasi m a i v e r i b r a n c h i : o g n i i n d i v i d u o agisce per p r o p r i o conto, sol tanto 
i p iccini seguono la m a d r e , m a la d i rez ione de l branco n o n è a f f ida ta a nessuno, 
diversamente da c iò che si osserva i n a l t r i c e r v i . Pare che l 'alce v i v a sol tanto a l lo 
scopo d i mang ia r e e r i p o s a r s i ; t u t t av i a i l pe r iodo degl i a m o r i a l tera i n m o d o abba
stanza considerevole la sua consueta t r a n q u i l l i t à . 

I maschi p i ù vecch i pe rdono le corna i n n o v e m b r e o a l p i ù presto i n o t t o b r e ; c iò 
accade u n mese dopo ne i masch i p i ù g i o v a n i : q u e l l i le r i m e t t o n o i n l u g l i o , quest i i n 
agosto e t a lo ra anche p i ù t a r d i . La neofo rmaz ione delle corna si compie i n m o d o pa r 
ticolare, i n q u a n t o c h è da p r i n c i p i o procede m o l t o len tamente e si fa p i ù rap ida sol tanto 
a cominc ia re da l mese d i magg io . Nelle r e g i o n i che conf inano col m a r e Bal t ico i l 
periodo degl i a m o r i i n c o m i n c i a al la fine d i agosto; ne l la Russia asiatica r i c o r r e i n 
settembre o i n o t t ob re . I n questo pe r iodo d i t empo i maschi sono ecc i t a t i s s imi : si 
invi tano v i cendevo lmen te al la lo t t a con u n g r i d o par t i co la re , r ipe tu to a b r e v i i n t e r 
va l l i d i t e m p o , che r i c o r d a p iu t tos to que l lo de l daino a n z i c h é que l lo de l cervo ed è 
mol to d iverso da l g r i d o p r o f o n d o e sonoro che fanno ud i r e qualche ra ra vo l t a nel le 
altre s tagioni de l l ' anno ; si aggrediscono con ferocia a v icenda e possono diventare 
pericolosi anche per l ' u o m o . Cor rono g i o r n o e not te col naso a t e r ra fiutando i l t e r 
reno come se volessero r i n t r a c c i a r v i u n ' o r m a cercata i nvano e spesso pe rcor rono m o l t e 
e mol te m i g l i a i n una sola g io rna ta d i ma rc i a . Inseguono le f e m m i n e per v a r i g i o r n i 
di seguito, a t t raversando a nuo to i fiumi p iù l a r g h i . I maschi p i ù g iovan i vengono 
scacciati dag l i a d u l t i e da i vecchi ed hanno poche occasioni d i soddisfare le p r o p r i e 
voglie; a l l o r a c o r r o n o come pazzi i n l inea re t ta , a t t raversando senz 'a l t ro le r e g i o n i 

coltivate che i n generale scansano colla mass ima cura e i n f ine presentano anch'essi 

31. — BREHM, Animali. Voi. I I I . 
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fenomeni analoghi a que l l i degl i a d u l t i . L 'accoppiamento dura poco t empo , ma 
si r i nnova sovente. Dopo l 'accoppiamento i l maschio n o n scende m a i , m a la f em
m i n a g l i scivola v i a d i sot to. La gestazione dura da 36 a 38 se t t imane; alla 
fine d i apr i le o al p r i nc ip io d i maggio la f e m m i n a partorisce per la p r i m a vol ta un solo 
piccino e nei p a r t i successivi due p icc in i quasi sempre d i sesso diverso. È d i f f i c i l e che 
nascano t re p icc in i i n una vol ta ; se c iò accade soccombono spesso i n conseguenza 
della lo ro g r a c i l i t à . Appena sono stati r i p u l i t i dal la madre , i p i cc in i saltellano, ma don
dolano ancora la testa vaci l lando a caso e la madre è costretta a sp inger l i quando 
v u o l f a r l i m u o v e r e ; tu t t av ia i n capo a t re o qua t t ro g i o r n i seguono la madre dap
per tu t to . Questa l i al lat ta finché si avvic ina i l nuovo per iodo degli a m o r i e allora 
sono g ià cosi grossi che si debbono cor icare sotto i l corpo della madre . Nei p r i m i 
g i o r n i della l o ro v i t a sono m o l t o b r u t t i e impacc ia t i e rassomigl iano per vari 
r i g u a r d i agl i as inel l i . I l Loewis m i scrive che g l i i n d i v i d u i g iovan iss imi , sorpresi dal 
nemico, si gettano senz'altro a t e r ra e si lasciano por ta re v ia senza opporre la più 
piccola resistenza. L ' amore della madre pei figli è immenso : l i d i fende per f ino quando 
sono m o r t i e si aggira per m o l t i g i o r n i ne i l uogh i i n cui le f u r o n o r a p i t i , cercan
d o l i invano . 

Malgrado la sua robustezza, l 'alce è minaccia ta da m o l t i n e m i c i f r a cui l ' uomo tiene 
i l p r i m o posto. I l lupo , la l ince, l 'orso e i l gh io t tone la ins idiano col massimo accani
mento . I l lupo l 'aggredisce quasi sempre n e l l ' i n v e r n o , colla neve a l t a ; l 'orso suole 
ins id iare g l i i n d i v i d u i isolat i e si astiene dal lo aggredire un b ranco ; invece la lince e 
i n certe occasioni anche i l ghiot tone, balzano senz'al tro sopra un'alce che passa loro 
d inanz i , si aggrappano saldamente cogli a r t i g l i al suo collo e le lacerano le arterie. La 
l ince e i l ghiot tone sono i due nemic i p i ù t e r r i b i l i de l l ' a lce ; i l lupo e l 'orso debbono 
usare mol ta prudenza nel l ' aggredir la , p e r c h è una sola zampata dell 'alce basta per 
a t t e r r a r l i o per f a r l i zoppicare per sempre e conviene anche tenere conto delle corna 
che l ' an imale adopera con somma maestr ia . I ragguagl i che m i f u r o n o r i f e r i t i dai miei 
amic i d i Ibenhors t d imos t rano la v e r i t à d i t a l i asserzioni. Così , per esempio, alcuni 
anni o r sono, i l cane d i u n impiegato forestale d i Ibenhors t , venne aggredito i n pre
senza del suo padrone da una grossa alce, proveniente dal comune v ic ino , la quale lo 
insegui a lungo e non t a r d ò a raggiunger lo correndo sul la neve col la sua consueta 
v e l o c i t à , poscia, dopo d i averlo a t te r ra to , lo uccise i n poch i m i n u t i calpestandolo a 
tut ta forza cogli zoccoli delle zampe a n t e r i o r i . Le f e m m i n e adulte seguite dai lo ro pic
c in i sono p i ù aggressive dei maschi , i qua l i p e r ò , duran te i l per iodo degli a m o r i , non 
indietreggiano neppure d inanz i a l l ' uomo . I l Mul le r , impiega to forestale d i Ibenhorst 
ebbe occasione d i confermare la v e r i t à d i questo asserto nel set tembre del l 'anno 1873 
men t r e at t raversava col suo cane le ampie pra ter ie d i quel d is t re t to forestale. Appena 
lo v ide da lontano, una grossa alce che si aggirava i n quelle bassure, senza essere 
per n u l l a i r r i t a t a dal cane, si a v v i c i n ò al Mul l e r co l l ' in tenz ione d i aggredir lo e lo 
costrinse a r i covera r s i sopra un mucchio d i fieno poco discosto ; n o n contenta d i ciò 
lo i n s e g u ì anche là , per cui i l poveret to dovette cor rere da u n mucch io d i fieno 
a l l ' a l t r o e finalmente r i u s c ì a met ters i i n salvo i n una casetta n o n t roppo lontana 
d 'onde p e r ò l 'alce rifiutava ancora d i a l lon tanars i . È p robab i le che anche i n questo 
caso la co l le ra dell 'alce dipendesse dal la presenza del cane, sebbene si conoscano vari 

esempi d i u o m i n i aggredi t i dal le a lc i , senza essere per nu l l a accompagnat i da uno o 
p iù cani . Secondo i l R a m o n a t h n o n sarebbe d i f f i c i l e scansare le aggressioni dell'alce, 
balzando d i fianco ad ogni suo m o v i m e n t o . 
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L 'a lce n o n s ì preoccupa a f fa t to deg l i a l t r i a n i m a l i , as t razione fa t ta da l le fiere e da i 
parassiti che l a moles tano . Qualche vo l t a si associa al le m a n d r e del le bov ine . Cosi, 
per esempio, dice i l Radde, su l finire de l l ' au tunno de l 1 8 5 1 , sei a lc i g iunsero fino a l 
Tara i -nor e si aggregarono al le m a n d r e d i bov ine col le q u a l i pascolarono t r a n q u i l l a 
mente per v a r i g i o r n i . Molestate dagl i a b i t a n t i del la steppa che n o n le conoscevano 
neppure d i v is ta , se ne anda rono v i a per la medes ima strada da cu i erano venute , si 
t rat tennero ancora per qualche t e m p o presso la f r o n t i e r a d i D u r u l u g i n s k , q u i n d i fecero 
r i to rno al le l o r o foreste na t ive . U n fa t to analogo accadde nel la foresta d i I benhor s t a l 
pr incipio d i se t tembre de l l ' anno 1 8 6 7 . U n bel g i o r n o i l pastore incar ica to d i sorvegl iare 
le vacche in ten te a pascolare, v ide spuntare da l bosco poco lon tano , alla distanza d i 
forse 800 passi, una grossa alce che cor reva i n l inea re t ta verso la sua m a n d r a . Appena 
i l toro la v ide , le si p r e c i p i t ò addosso per a t t e r r a r l a . Dopo una fiera lo t t a , l 'alce, ecc i 
tatissima d a l l ' a m o r e , r i u s c ì a soggiogare l ' avversa r io conf iccandogl i le corna nel le 
costole, ma lg rado le g r i d a acute del pastore, a t t e r r i t o da ta le spettacolo. 11 povere t to 
si p r e c i p i t ò verso la casa p i ù v ic ina per chiedere a iu to , m a p r i m a che g l i u o m i n i accorsi 
sul campo del la l o t t a v i fossero g i u n t i , l 'alce v i t to r iosa si era a l lontanata fieramente, 
lasciando spossato su l t e r reno i l suo t r o p p o audace avversa r io . Se ne a n d ò com'e ra 
venuta, r i t o r n a n d o ne l bosco. I l t o r o era assai ma lconc io e s t e n t ò m o l t o a r i m e t t e r s i 
in salute. 

Le alci prese g iovan i si addomest icano abbastanza f a c i l m e n t e ; qualche vo l t a vanno 
e vengono ne l co r t i l e e ne l g i a r d i n o senza recare a lcun d a n n o ; i n Germania n o n sop
portano a lungo la s c h i a v i t ù . Si dice che an t icamente g l i Svedesi le avessero a m m a e 
strate così bene da f a r l o r o t i r a r e le s l i t t e ; ma una legge p r o i b ì l 'uso d i t a l i bestie da 
tiro, « p e r c h è la l o r o resistenza e la v e l o c i t à del la l o r o corsa rendevano imposs ib i l e 
l ' inseguimento dei m a l f a t t o r i ». T u t t i g l i a l t r i t e n t a t i v i f a t t i a l lo scopo d i addomes t i 
care l'alce r imase ro i n f r u t t u o s i . Da p r i n c i p i o pareva che i g iovan i prosperassero, m a 
più tardi n o n t a rdavano a i n t r i s t i r e e m o r i v a n o . 

Una giovane alce che osservai nel G i a r d i n o Zoologico d i Be r l i no , era stata t rova ta 
da Ul r i ch nel le foreste d i I benho r s t : egl i la p o r t ò seco a casa sua e la a l l e v ò con amore . 
« Questo an ima le » , dice i l Mu l l e r r ipe tendo sempl icemente c iò che g l i venne r i f e r i t o 
da U l r i c h , « si s v i l u p p ò beniss imo e m o l t o i n f r e t t a : era domest ico come u n agnel lo , 
e, appena r ivedeva i l suo padrone , g l i leccava amorosamente le m a n i e la faccia. Non 
ta rdò ad af fez ionars i a l g i a r d i n o i n cu i era cresciuto. Quando g l i p r o i b i r o n o d i recar 
visi chiudendone la po r t a , v a l i c ò la siepe che lo cingeva con u n salto a r d i t i s s i m o : la 
siepe venne alzata fino al l 'a l tezza d i due m e t r i , ma i n u t i l m e n t e p e r c h è l 'alce la v a l i c ò 
di nuovo al p r i m o salto. Quando i l suo padrone andava ne l la foresta, l ' an ima le lo 
accompagnava v o l o n t i e r i e spesso doveva essere r i m a n d a t o i n d i e t r o per forza . Una 
volta g l i f u concesso d i andare ne l bosco. Colà g iun to t r o v ò diverse a l t re a lc i . La lo ro 

vista parve in teressar lo v i v a m e n t e ; ma , ad o g n i m o d o , p r e f e r ì to rna re a casa col 
padrone senza preoccupars i delle sue nuove compagne ». I l Bol le r i fer i sce quanto segue 
intorno alla v i t a del la medes ima a lce : « A r r i v ò a Be r l i no al p r i n c i p i o d i febbra io 
del 1861 ; era i n o t t i m e cond iz ion i d i salute e venne r inch iusa i n u n a m p i o rec in to i n cui 
poteva m u o v e r s i a suo p i ac imen to . Cercammo d i accudir la i n m o d o con fo rme ai suoi 
bisogni n a t u r a l i e c o n t i n u ò a star bene fino verso l 'estate. I p r i m i ca ld i la moles ta rono 
alquanto, sebbene non si ammalasse rea lmente . Del resto c o n t i n u ò ad essere sana e 
allegra fino ag l i u l t i m i g i o r n i che precedet tero la sua m o r t e e m o r ì i n seguito alla 

pr ima m a l a t t i a da cu i venne co lp i t a » . 
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Le stesse cose ebbi occasione d i osservare p i ù t a r d i i n parecchie alci che tenni in 
s c h i a v i t ù . La p r i m a alce a f f ida ta alle m ie cure p roven iva dal la Svezia, ma da pr inc ip io 
non pareva che promettesse m o l t o per l ' avveni re . Malgrado le cure p i ù assidue era cont i 
nuamente malat iccia e quando credevamo d i averla guar i ta , r icadeva a l l ' improvv i so . 
È ch ia ro , che, cont inuando i n questo modo , la povera bestia sarebbe m o r t a i n cape 
a poco t empo. Mi s t i l l a i a lungo i l cervel lo per t rova re m o d o d i g iovar le ; alla fine 
pensai che i c ib i d i cu i si n u t r i v a avrebbero potu to essere m i g l i o r a t i col l 'aggiunta di 
u n p o ' d i t ann ino . Così feci e d ' a l l o r a i n po i la nostra alce i n c o m i n c i ò a mangiare 
senza r ipugnanza i l cibo che le o f f r i v a m o t u t t i i g i o r n i . La sua salute a n d ò mig l io 
rando cont inuamente ed ora sta benissimo o a lmeno tanto bene quanto p u ò stare un 
an imale selvatico tenuto i n s c h i a v i t ù . Non v i d i m a i che avesse mangia to un solo 
filo d ' e rba ; stenta pe r f ino ad abboccare i l c ibo sminuzzola to che cade sul terreno; 
p e r c i ò bisogna presentargl ie lo i n una greppia inchiodata ad una certa altezza dalla 
parete. 

La siepe che circonda i l luogo abi tato dalle alci tenute i n s c h i a v i t ù dev'essere 
m o l t o al ta , p e r c h è , ma lg rado i suoi m o v i m e n t i t a r d i , val ica senza di f f icol tà i m u r i 
a l t i p i ù d i 2 m . e non ha neppure bisogno d i prendere lo slancio. Si accosta t ranqui l la 
mente alla siepe, si dr izza sulle zampe pos te r io r i , alza le an t e r i o r i piegate al d i sopra 
della parete e si slancia a l lo innanz i , t i randos i d ie t ro le zampe pos te r io r i . L a nostra 
alce abbandonava v o l o n t i e r i la sua p r ig ione per recarsi a pascolare ne i cespugli v i c i n i ; 
avrebbe potuto val icarne fac i lmenle la siepe, m a n o n lo fece m a i . I n generale si ada
giava t r anqu i l l amen te f u o r i del suo rec in to e to l le rava senza oppor re alcuna resistenza 
che i l custode le passasse i n t o r n o al collo la cavezza per r i c o n d u r l a i nd i e t ro . Le alci 
tenute i n s c h i a v i t ù sono al tu t to i n d i f f e r e n t i verso g l i a l t r i a n i m a l i ; n o n si preoccu
pano affat to dei cani che invece hanno i l dono d i eccitare g l i a l t r i ce rv i e n o n badano 
neppure alle specie a f f i n i con cui d iv idono i l d o m i c i l i o . V i v o n o i n o t t i m i r appo r t i colle 
renne a cagione della lo ro indole t r anqu i l l a . Invece odiano i cerv i svel t i e leggieri ; 
cercano d i percuoter l i ad ogni m o m e n t o e stentano a to l l e ra rne la presenza. 

L ' u o m o ins id ia l 'alce a preferenza colla caccia a l l ' aggua to ; si prat icano tuttavia 
anche le caccie a ba t tu ta e l 'alce viene pura cat turata colle r e t i . Nei paesi p i ù setten
t r i o n a l i del la sua area d i d i f fus ione i cacciatori la inseguono pr inc ipa lmente durante 
l ' i nve rno , sul la neve, la incalzano per m o d o da costr ingerla a recarsi sul ghiaccio dove 
non p u ò cor rere a lungo e dove la uccidono senza t roppa d i f f i co l t à . È chiaro che tale 
caccia r ichiede l 'uso delle cosi dette scarpe da neve. I l corpo dell 'a lce fornisce u n gua
dagno assai considerevole. La carne, la pelle e le corna vengono adoperate come quelle 
del cervo. L a carne è p i ù coriacea d i quel la del cervo, m a la pelle è p i ù solida e 
m i g l i o r e . La pelle dell 'alce era m o l t o pregiata e si pagava a caro prezzo specialmente 
nel Medio Evo. « La sua pelle preparata da i conc ia to r i d i pelle », dice i l vecchio Gesner, 
forn isce degl i o t t i m i panc io t t i che resistono al la pioggia e si possono adoperare anche 
oggi invece delle corazze. Una pelle d i alce p u ò costare da t r e a qua t t ro ducat i e si 
r iconosce fac i lmente da l la pelle del cervo p e r c h è è porosa e lascia passare l ' a r i a attra
verso ai p o r i ». Anche p i ù t a r d i i l cuoio prepara to col la pelle dell 'alce c o n t i n u ò ad 
essere tenuto i n g r an conto e p e r c i ò l 'alce f u sempre oggetto d i una caccia m o l t o att iva. 
L ' i m p e r a t o r e Paolo I permise che i n Russia si facesse una vera strage delle povere 
a lc i p o i c h é i ca lzoni dei soldat i d i caval ler ia dovevano essere f a t t i t u t t i quan t i d i pelle 
d i alce. M o l t i popo l i de l l ' es t remo Set tentr ione considerano i f u s t i ca r t i l ag ine i delle 
corna , g l i orecchi e la l ingua dell 'a lce come vere gh io t toner i e . I L a p p o n i e g l i abi tant i 
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della S iber ia separano i t e n d i n i e l i adoperano come q u e l l i de l la r enna . L e ossa du re 
e bianche sono apprezzate i n m o d o par t i co la re . Ne i t e m p i anda t i l ' u o m o t raeva da l l ' a lce 
un p r o f i t t o assai magg io re . Se ne r i cavavano f a r m a c h i d ' ogn i sor ta e la supers t iz ione 
popolare t r o v a v a d i che sfogarsi ne l le cure merav ig l iose o t tenute con essi. G l i a n t i c h i 
Prussiani tenevano l 'alce i n conto d i u n an ima le d i v i n o . Le ungh ie del l 'a lce avevano 
fama d i gua r i r e l 'epilessia ed a l t r i m a l i n o n meno g r a v i ; p e r c i ò e rano car iss ime e i 
poveri a m m a l a t i le po r t avano al le d i t a i n f o r m a d i a n e l l i ; n o n d i r ado ven ivano pure 
falsificate e sos t i tu i te con unghie d i vacca. Per ve ro d i r e , verso la fine del X V I secolo, 
la gente col ta n o n a t t r i b u i v a p i ù a lcuna p r o p r i e t à medic ina le alle unghie del l ' a lce . 
« I l s ignor Gesner », osserva i l suo t r a d u t t o r e , « dice : Osservai che i n ce r t i casi queste 
unghie possono g iova re , m a i n a l t r i n o n servono a n u l l a se n o n in te rv iene l ' a i u to d i 
Dio e credo i n o l t r e che la fiducia che v i r i p o n e l ' a m m a l a t o con t r ibu i sca m o l t i s s i m o a 
promuoverne i b u o n i e f f e t t i . L a credenza che le ungh ie del l 'a lce possano gua r i r e l ' e p i 
lessia dipende da l f a t to che l ' an ima le stesso ne è af fe t to t u t t i ì g i o r n i . — Invece delle 
unghie del l 'a lce, assai d i f f i c i l i da procacciars i , i c i a r l a t an i vendono spesso ai gonz i le 
unghie d i vacca ; m o l t e persone n o n si lasciano ingannare p o i c h é r iconoscono subi to 
la f rode get tandone u n pezzetto su i c a r b o n i accesi: le unghie del l 'a lce , b r u c i a n d o , 
mandano u n b u o n odore e invece quel le de l la vacca hanno u n fe tore insoppor tab i l e » . 

L 'u t i l e che l ' u o m o r i c ava da l l ' a lce è ben l on t ano del compensare i dann i p r o d o t t i 
da questo a n i m a l e . L 'a lce è u n vero flagello de i boschi ed è cos ì dannosa alle foreste 
che non p u ò essere p ro t e t t a n è to l l e ra t a ne i l u o g h i i n cui si t r a t t a d i r imboscare le 
campagne, secondo le esigenze de i nos t r i t e m p i . Ma i d a n n i che arreca nel le sue foreste 
native n o n hanno grande i m p o r t a n z a p e r c h è quel le sono foreste t u t t o r a quasi v e r g i n i . 
Anche nel le foreste d i I benhor s t l 'alce n o n riesce dannosa come si potrebbe credere e 
ad ogni m o d o m e r i t a d i essere p ro te t t a i n t u t t i i l u o g h i i n cui n o n reca dann i t r o p p o 
gravi . 

L'ORIGNAL dei Francesi stabiliti in America (ALCES AMERÌCANUS, A. machlìs e 
muswa, Cervus orignal e lobotus) è ch i ama to dag l i I n d i a n i M U S E , M O N S E e M U S W A ; 
gli Inglesi g l i d à n n o i l n o m e d i M O O S E e d i M O O S E D E E R . Questo an ima le si d is t ingue 
dal suo af f ine del Cont inente ant ico per le pale delle corna p ro fondamen te scanalate, 
per la giogaia coper ta d i pe l i r a d i che si osserva sul la gola e pe l colore p i ù scuro de l 
mantello. I n a t u r a l i s t i n o n vanno ancora d 'accordo sul conto d e l l ' o r i g n a l , sebbene 
alcuni accer t ino d i avere osservato i n esso va r i e d i f ferenze n o n solo ne i cara t te r i de l 
pelame, m a anche nel colore del le gambe. Per conto m i o ebbi occasione d i pa ragonar lo 
coll'alce d 'Europa , da l ve ro , m a n o n m i f u possibi le r iconoscere qualche d i f ferenza f r a 
le due f o r m e per cu i non credo o p p o r t u n o d i considerare l ' o r i g n a l come una specie 
distinta. Le co rna d e l l ' o r i g n a l sono p i ù grosse e p i ù pesanti d i quel le dell 'alce nostrale 
e spesso acquis tano i l peso d i 3 0 - 4 0 K g . H a m i l t o n S m i t h descrive l ' an ima le ne l m o d o 
seguente: « L ' o r i g n a l è i l p i ù grosso f r a t u t t i i c e r v i ; a l garrese è p i ù a l to d i u n caval lo . 
Chi volesse negare l ' impress ione i m p o n e n t e p r o d o t t a da questo an imale sul lo spet ta
tore, dovrebbe aver vedu to so l tanto qualche f e m m i n a o qualche i n d i v i d u o giovane 
imbalsamato. Io v i d i qualche v o l t a l ' o r i g n a l ne l per fe t to sv i luppo delle sue corna e 
della sua bellezza e debbo confessare che nessun a l t ro an imale p u ò fare u n ' i m p r e s 
sione p i ù v i v a . L a testa è lunga o l t r e a 60 c m . , m a ha u n aspetto pesante ; l 'occhio è 
re la t ivamente p iccolo e infossa to ; g l i o recchi rassomigl iano a q u e l l i de l l ' as ino , sono 
lunghi e p e l o s i ; le in tacca ture del le corna si m o l t i p l i c a n o fino a 28 » . 
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Attua lmente l ' o r i g n a l abita ancora una buona parte de l l 'Amer i ca set tentr ionale; 
è p iù abbondante nel C a n a d à , nel la Nuova Brunswick e presso la Baia di Fundy. I l 
F r a n k l i n lo t r o v ò nella foce del Mackenzie e ad oriente presso i l F i u m e delle Miniere 
d i r ame, sotto i l 6 5 ° grado d i l a t i tud ine n o r d . Mackenzie lo i n c o n t r ò pure var ie volte 
sulle vette delle Montagne Rocciose e al la sorgente de l l 'E lk . L ' o r i g n a l perde le corna 
p i ù t a rd i dell 'alce europea, c ioè i n gennaio, i n febbra io e ta lvo l ta anche i n marzo negli 
i n v e r n i m o l t o r i g i d i . È p robab i le che i l suo cibo n o n sia m o l t o diverso da quello del
l 'alce. 

I selvaggi inseguono accanitamente l ' o r i g n a l e g l i d à n n o caccia i n v a r i m o d i . Uno 
dei metodi p i ù usual i consiste ne l l ' inca lzar lo per modo da costr ingerlo a tuffars i nel
l 'acqua dove lo inseguono colle lo ro barchette e durano fat ica ad uccider lo . Essi accer
tano, che, mangiando la carne de l l ' o r igna l , acquistano una resistenza s t raordinar ia e 
sono i n grado d i fare una strada t re vol te p i ù lunga d i quel la che potrebbero percor
rere nei casi s t r ao rd ina r i . Colle corna de l l ' o r igna l f anno cer t i e n o r m i cucchiai che 
vengono adoperat i i n cuc ina ; adoperano la pelle per tappezzare le l o ro barche. Gli 
i n d i v i d u i presi g iovan i si addomesticano f ac i lmen te ; impa rano i n pochi g i o r n i a r ico
noscere i l lo ro guardiano e lo seguono dapper tu t to . Ma invecchiando diventano anche 
essi fe roc i e c a t t i v i . 

* 
* * 

Nelle R E N N E ( R A N G I F E R ) ambedue i sessi sono f o r n i t i d i corna incurva te ad arco 
da l l ' i nd ie t ro a l l ' i n n a n z i . al largate a foggia d i pale a l l ' e s t r e m i t à , intaccate all ' incirca 
come le d i ta d i una mano e leggiermente solcate. Questi ce rv i si d is t inguono inoltre 
per g l i zoccoli lungh i ss imi e per le unghie pos te r io r i a l lungate , ma ottuse. I n generale 
la lo ro s t ru t tu ra è piut tosto tozza ; anche la testa non è bella ; le gambe sono relat i 
vamente basse; la coda è breviss ima. Soltanto i maschi p i ù vecchi sono provveduti 
d i p iccol i dent i can in i nel la mascella superiore , ma anche questo n o n accade sempre. 

La renna occupa senza alcun dubbio i l posto p iù eminente nel la schiera dei cervi. 
In t iere popolaz ioni debbono la v i t a e i mezzi d i sussistenza a questo prezioso ani
male senza i l quale n o n potrebbero v ive re . La renna è assolutamente necessaria ai 
Lappon i e agli ab i t an t i della F in land ia : essi n o n possono fa rne a meno , come noi non 
p o t r e m m o p r i v a r c i del bue o del cavallo e g l i A r a b i del camelo e della capra. La 
renna compie da sola i servigi r ichies t i a t u t t i g l i a l t r i a n i m a l i domest ic i . La renna 
domestica fornisce al suo padrone carne e pelle i n abbondanza, ossa e t end in i , cioè 
cibo e ves t i a r io ; produce u n buon lat te, è adoperata come bestia da soma, t i r a la 
s l i t ta della f a m i g l i a e ne trascina le masserizie da u n luogo a l l ' a l t r o , i n una pa ro l a : la 
renna permet te alle popolaz ioni del l 'es t remo Set tentr ione d i menare la lo ro vita 
nomade abi tuale . 

N o n conosco nessun a l t ro an imale i n cui si r i v e l i con tanta evidenza l ' impronta 
del la s e r v i t ù , la malediz ione della s c h i a v i t ù . 11 « r enn » che esiste t u t t o r a allo stato 
selvaggio nella Scandinavia è senza dubbio i l p rogeni tore d i questo u t i l i s s imo animale 
domest ico. Gl i a n i m a l i addomest icat i , che possono v ivere senza essere sorvegl ia t i dal
l ' u o m o , si r inselvat ichiscono i n pochiss imo tempo e dopo alcune generazioni sono di 
nuovo per fe t tamente s i m i l i ai selvaggi. La renna domestica è essenzialmente diversa 
dal la renna selvatica tanto nell 'aspetto esterno quanto ne l l ' i ndo le m o r a l e . Quella non 
è a l t ro che u n t r i s te schiavo d i un povero e ma l incon ico padrone : questa è invece l 'or
gogliosa d o m i n a t r i c e del l ' a l ta montagna , u n cervo che mena la v i t a de l camoscio con 
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tu t ta la n o b i l t à che s i addice a questo sp lendido a n i m a l e selvat ico. Chi ha veduto i 
b ranch i de l le r enne selvat iche e le greggie delle renne domest iche e ha po tu to p a r a 
gonarle f r a l o r o stenta a credere che esse siano figlie d i u n medes imo p rogen i to re . 

La RENNA (RANGIFER TARANDUS, Cervus tarandus, Tarandus rangifer, arcticus 
e groenlandicus) è uno sp lendido a n i m a l e grosso come i l cervo , m a n o n cos ì a l to . La 
sua lunghezza v a r i a f r a m e t r i 4,7 e m e t r i 2 ; la coda è lunga 43 c m . , l 'altezza m i s u 
rata da l garrese è d i m e t r i 1,08. Le corna , i n f e r i o r i i n grandezza ed i n bellezza a 
quelle del cervo , cost i tuiscono tu t t av i a u n be l l i s s imo o r n a m e n t o del la testa. I l corpo 
della renna si d i s t ingue da que l lo de l cervo sol tanto per u n o sv i luppo maggio re del la 
parte pos te r io re ; i l co l lo e la testa sono p e r ò p i ù massicci e meno b e l l i , le gambe 
alquanto p i ù basse, g l i zoccol i p i ù b r u t t i d i q u e l l i del cervo . Anche i l p o r t a m e n t o della 

renna è ben lon tano dal l ' avere la m a e s t à che d is t ingue g l i a t teggiament i del cervo. I l 
collo della r enna è lungo press'a poco come la testa, robus to , compresso e leggier
mente inarca to a l l ' i n s ù ; la testa si assott igl ia u n poch ino nel la par te an ter iore e t e r m i n a 
in un muso a lquanto tozzo; i l dorso del naso è d i r i t t o ; g l i orecchi sono p iù c o r t i d i 
quel l i del cervo, m a hanno la medes ima f o r m a ; g l i occhi sono g r a n d i e be l l i , i l a c r i 
matoi p iccol i e r i c o p e r t i da u n c iuf fe t to d i pe l i ; i l l obu lo del naso è in t i e ramen te coper to 
d i p e l i , le n a r i c i sono o b l i q u e ; i l l abbro super iore penzola sul l abbro i n f e r i o r e ; la 
bocca è p ro fondamen te fessa. Le coscie sono grosse, le gambe sempre robuste e basse, 
gl i zoccoli g r a n d i s s i m i , l a r g h i , p i a t t i e p ro fondamen te fess i ; le unghie pos te r io r i g i u n 
gono fino a t e r ra . Nel le renne domest iche g l i zoccol i acquistano una tale larghezza, 
che, considerando sol tanto questa par te de l l ' an ima le , le renne domest iche e le renne 
selvatiche si dovrebbero d iv ide re i n due specie d is t in te . Del resto le renne selvatiche 
hanno f o r m e assai p i ù e legant i e leggiadre delle renne domest iche, le qua l i n o n paiono 
soltanto degenerate, m a a d d i r i t t u r a abbru t i t e e deformate dal la lunga s c h i a v i t ù . 

11 man te l lo o pelame delle renne è p i ù fitto d i que l lo d i qua lunque a l t ro cervo. I I 
pelo è l ungh i s s imo , f o l t o , ondeggiante , increspato, du ro e f r a g i l e ; d iventa m o r b i d o , 
pieghevole e p iù resistente sol tanto sulla testa, sul col lo e sulle gambe dove si al lunga 
a lquanto; ne l la parte an te r io re del col lo f o r m a una c r in ie ra che ta lvo l ta scende fino 
al petto ; i l pelo si a l lunga pure no tevo lmente sulle guancie. N e l l ' i n v e r n o i s ingol i peli 
hanno dapper tu t to la lunghezza d i 6 c m . ; s iccome sono m o l t o lisci ne r i su l ta u n m a n 
tello che ha lo spessore d i a lmeno 4? c m . e spiega m o l t o bene come la renna possa 
sopportare con f ac i l i t à u n f r e d d o r i g id i s s imo . La t in ta generale del pelame si mod i f i ca 
secondo le s tag ioni e secondo le p r o p r i e t à de i l u o g h i abi ta t i da l l ' an ima le . Le renne 
selvatiche cambiano abbastanza regolarmente d i colore e d i man te l lo due vol te a l l ' anno . 
A l p r i nc i p i o del la p r i m a v e r a cade i l fitto pelo inverna le e viene sost i tui to da un pelame 
breve, d i co lo r g r ig io u n i f o r m e : p i ù t a rd i spuntano a poco a poco a l t r i pe l i le cui 
punte bianche r i c o p r o n o in t i e ramen te i l pelame g r ig io , finché tu t to l ' an ima le acquista 
una t in t a g r i g io -b i anca , quasi f u l v a , la quale rassomigl ia i n modo s t r ao rd ina r io al 
colore della neve sucida che si squaglia . Questo cambiamen to d i colore i n c o m i n c i a 
sempre sul la testa, ne l la regione degl i occhi , d 'onde si d i f fonde in tu t to i l corpo . L a 
parte i n t e rna degl i orecchi é sempre coperta d i pe l i b i a n c h i ; Io stesso colore si osserva 
pure i n u n c iu f fe t to che adorna la parte i n t e rna delle calcagna: le c igl ia sono nere . 
Nelle renne domest iche , duran te l'estate i l man t e l l o è d i colore b runo - scu ro sul la 
testa, su l dorso , sul v e n i r e e sui p i ed i , p iù scuro anzi quasi nero lungo la spina dorsale , 

p iù ch i a ro su i fianchi dove si osservano quasi sempre due striscie l o n g i t u d i n a l i 
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p i ù chiare. I l collo è assai p i ù chiaro del dorso, la parte in fe r io re del corpo è bianca, 
la f ron te generalmente b runo-ne ra , i l a t i della testa b i anch i . Ne l l ' i nve rno i l colore 
b runo scompare e p redominano i pel i b i a n c h i ; tu t tavia v i sono mo l t e renne le qual i 
non cambiano colore neppure ne l l ' i nve rno e i n questa stagione si d is t inguono sol
tanto per la maggiore lunghezza del pelo. 

I n generale le corna della f e m m i n a sono p iù piccole e meno frastagliate d i quelle 
del maschio, m a presentano nei due sessi queste p a r t i c o l a r i t à che i fus t i sono mol to 
so t t i l i , a r ro tonda t i soltanto alla radice e app ia t t i t i nella parte super iore ; ino l t re la 
ramif icazione in fe r io re , che t e rmina i n una larga pala, si avanza sul naso a così breve 
distanza dal medesimo che si stenta a passarvi un d i to f rammezzo . Nel mezzo del 
fusto, o l t re i l r amo pr inc ipa le , spunta un a l t ro r a m o che si allarga e si frastaglia a sua 
v o l t a ; l ' e s t r e m i t à del corno è cost i tui ta da una specie d i paletta al lungata e fornita 
d i var ie intaccature. È d i f f i c i l e che le corna siano conformate regolarmente come 
quelle del cervo: accade sovente che uno dei r a m i p r i n c i p a l i , come, per esempio, i l 
p i ù basso, sia a l tu t to rud imenta le . 

Var i na tura l i s t i ammet tono che le renne p ropr i e de l l 'Amer ica appartengano ad una 
specie dis t in ta e cercano d i conval idare i l p r o p r i o asserto dicendo che anche la renna 
d 'Europa proviene dall 'occidente e si dis t ingue dal la renna americana nella mole del 
corpo, nel colore del mante l lo e nel modo d i v ivere . I l C A R I B Ù ( R A N G I F E R C A R I B Ù ) è 
p iù grosso della renna, ha corna p i ù piccole e colore p i ù scuro ; mena v i t a solitaria 
abi tando a preferenza le foreste. 

Gl i ant ichi conoscevano benissimo la renna. Giu l io Cesare la descrive i n modo 
abbastanza esatto. « Nella Selva Erc in ia », d ic 'eg l i , « v 'ha u n bue che ha l 'aspetto di 
un cervo e por ta i n mezzo al la f ron te un corno assai p i ù grosso d i quel lo degli a l t r i ; 
la c ima d i questo corno si al larga a guisa d i una m a n o e si f ras tagl ia f o r m a n d o nume
rose intaccature. Anche la f e m m i n a è adorna d i corna ugua l i a queste ». P l in io con
fonde la descrizione dell 'alce con quella della renna. E l iano racconta che g l i Sciti 
selvaggi cavalcano i cervi domest ic i come se fossero robus t i des t r ie r i . Olao Magno (1530) 
at tr ibuisce alla renna t re corna : « Due corna p i ù g r and i », d ic ' eg l i , « sono collocate 
come quelle del cervo, m a presentano u n magg io r numero d i r a m i e ta lvo l ta hanno 
pe r f ino 15 r ami f i caz ion i . U n a l t ro corno sorge nel mezzo del la testa e serve al l 'animale 
per d i fenders i dai l u p i ». Questo scr i t tore sa che la renna si ciba d i musco montano 
che va a scavare sotto la neve, che viene al levata da l l ' uomo i l quale la t iene i n branchi 
e che non tarda a soccombere i n u n c l ima diverso da quel lo della sua pa t r ia . Egli 
na r ra che ne l l ' anno 1533 i l re d i Svezia ne m a n d ò i n regalo 10 i n d i v i d u i ad alcuni 
s ignor i d i Prussia, i qua l i l i lasciarono i n l i b e r t à ; r i fer isce che i pas tor i adoperano i 
l o ro cerv i come bestie da t i r o e pe rcor rono con essi nelle v a l l i 50 .000 passi al g io rno ; 
enumera g l i u t i l i che si r icavano dai cervi i qua l i vengono adopera t i i n l u n g h i v iaggi ; 
dice che la lo ro pel le serve a fare oggetti d i vest iar io , l e t t i , selle, ecc., co i t end in i si 
f anno cordicel le e fili d i va r i a grossezza, colle ossa e colle corna a rch i e freccie, mentre 
le unghie sono u n farmaco potente contro i d o l o r i spasmodici , ecc. I na tu ra l i s t i poste
r i o r i mescolarono m o l t i ragguagl i v e r i con al t ret tante not iz ie false. F ina lmente , nel 
1675 , i l Scheffer d i Strasburgo descrive abbastanza bene la renna nel la sua opera 
i n t o r n o alla Lappon ia . A d ogni m o d o i l grande L i n n é o è i l p r i m o che abbia osser
vato e descri t to esattamente questo an imale . P i ù t a r d i a l t r i na tu ra l i s t i completarono 
la sua descrizione con una serie d i ragguagl i p i ù pa r t i co la regg ia t i , per cu i oggi la storia 
natura le del la renna si p u ò d i r e quasi comp iu t a . 



Renna [Rangifer tarandus). X / 1 B della grandezza naturale. 

La renna abita le r e g i o n i se t t en t r iona l i de l cont inente ant ico ed anche l 'es t remo 
nord del cont inen te n u o v o , quando si vog l i a u n i r e a l la specie europea i l c a r i b ù d e l l ' A 
merica. S ' incont ra i n tu t t e le t e r re collocate a n o r d del 6 0 ° g rado ; i n va r i e r eg ion i 
scende f i n o al 5 2 ° grado d i l a t i t ud ine n o r d e r isale verso se t tentr ione o l t r e l ' 8 0 ° grado. 
Esiste ancora a l lo stato selvaggio nel le giogaie a lp ine del la Scandinavia, del la L a p -
ponia, della F i n l a n d i a , i n t u t t a la par te se t tent r ionale della Siber ia , nel la Groenlandia 
e sulle montagne p i ù se t t en t r iona l i del cont inente amer icano . A b i t a pure Io Spi tzberg ; 
venne i m p o r t a t a ne l l ' I s l anda c i rca 1 0 0 a n n i f a ; o g g i d ì v i è a l t u t t o r inse lva t i ch i t a e 
abbonda i n tu t te le mon tagne del l ' i so la . Nel la Norveg ia la t r o v a i ancora assai n u m e 
rosa sul D o v r e f j e l d ; secondo i l m i o vecchio E r i k , a lmeno 4 0 0 0 renne avrebbero a b i 
tato quella sola giogaia . Popola tu t te le vette del g ruppo d i Bergen e là scende senza 
dubbio fino al 6 0 ° grado d i l a t i t ud ine n o r d . Nella par te set tentr ionale del l 'Asia s ' ino l t ra 
alquanto verso sud, m a n o n v i è m a i t r o p p o numerosa e pare destinata a scompar i re da 
quelle contrade . Ogg id ì abi ta sol tanto i n p iccol i b r anch i la par te or ienta le del Sajan, 
i l t e r r i t o r io che c i rconda la sorgente d e l l ' l r k u t e del K i t o i , i d i n t o r n i del lago Ba ika l e 
le montagne d 'onde nasce lo Scida, m a d iminu i sce t u t t i g l i ann i d i n u m e r o . Invece 
non manca i n nessuna del le montagne che s ' inna lzano nella par te set tentr ionale 
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del l 'Asia , al d i là del 50° grado d i l a t i tud ine n o r d dove abbonda i n modo particolare 
tanto al lo stato selvatico quanto al lo stato domestico. 

Come i l camoscio, la renna è una vera f ig l ia delle A l p i e s ' incontra soltanto sui 
g rand i pend i i diboscati delle giogaie nordiche , scarsamente coper t i d i pianticelle 
a lpine, a cui g l i i nd igen i d à n n o i l n o m e d i « F j e l d ». Nella Norvegia la renna abita una 
zona compresa f r a l 'altezza d i 4000 e 2000 m e t r i sul l ive l lo del mare . I v i n o n scende 
m a i f ino al la regione dei boschi che de l resto scansa colla massima cura. Gl i ar idi 
a l t i p i an i e i dec l iv i sparsi d i rade erbette o d i l i chen i cost i tuiscono i soggiorni predi
le t t i dalla renna, la quale si decide sol tanto ad at traversare le bassure paludose quando 
deve passare da una giogaia a l l ' a l t r a . Tu t tav ia , anche i n queste emigraz ion i scansa i 
boschi con mol ta attenzione. I l Pallas r i fer isce che, nella parte settentrionale della Siberia, 
la renna s ' interna ta lvol ta nel le boscaglie e i l W r a n g e l conferma tale asserzione. Questi 
due s c r i t t o r i c i dicono che le renne della Siberia i m p r e n d o n o lunghe e regolar i emi
graz ioni . Durante l'estate, dice i l Pallas, la renna r isale nelle foreste montane per sfug
gire g l i es t r id i che la moles tano; a l l ' avv ic ina r s i de l l ' i nve rno r i t o r n a i n p ianura . Tanto 
nell 'andata quanto ne l r i t o r n o si raccoglie i n schiere numerose, le qua l i , vedute da 
lontano, paiono al t ret tante foreste i n m o v i m e n t o , a cagione delle corna alte e frasta
gliate d i cui è f o r n i t o questo animale , at t raversano a nuoto f i u m i e t o r r e n t i e s 'incon
trano press'a poco nei medes imi l uogh i . L 'avanguard ia è cost i tui ta dalle femmine e 
dai p icc in i , i maschi adu l t i ch iudono la schiera. « Verso la f ine d i maggio », dice i i 
Wrange l , « la renna selvatica r i u n i t a i n b ranch i numeros i s s imi , abbandona i boschi 
dove ne l l ' i nverno cerca qualche r i pa ro contro i l f r eddo r igoroso e si avvia verso le 
p ianure nordiche , i n parte p e r c h è spera d i t r o v a r v i c ib i m i g l i o r i e i n parte anche per 
sfuggire alle zanzare e alle mosche che a p r i m a v e r a ino l t r a t a oscurano l ' a r ia colle loro 
nuvo le . I I passaggio p r imave r i l e delle renne non è certo vantaggioso per le popola
z ioni d i quei luogh i , p e r c h è i n quel la stagione le povere bestie sono magre e coperte 
d i t u m o r i e d i piaghe p rodo t t i dai m o r s i degli i n se t t i ; m a nell 'agosto e ne l settembre, 
quando dalle p ianure fanno r i t o r n o ai boschi , sono sane e ben n u t r i t e e forniscono un 
cibo sano e succolento. Nelle annate p i ù f a v o r e v o l i i l n u m e r o delle renne migrant i 
sale a parecchie mig l i a i a , le q u a l i , sebbene siano divise i n b ranch i d i 200 o 300 i n d i 
v i d u i , r imangono abbastanza v ic ine le une alle a l t re per f o r m a r e i n complesso una 
schiera s terminata . Seguono inva r i ab i lmen te la medesima strada. Per guadare i fiumi 
cercano u n sito dove u n sentiero asciutto conduce alla r i v a e dove dal la par te opposta 
u n banco d i sabbia possa faci l i tare lo ro l 'usci ta dal l 'acqua. I v i ogni branco s i preci
pi ta insieme e tu t t a la superficie del l 'acqua si r i copre d i a n i m a l i nuo tan t i ». Come 
quelle della Siberia , le renne che abi tano i l cont inente amer icano emigrano dai mont i 
verso la costa del mare e viceversa. Sir John F r a n k l i n r i fer isce che lasciano la costa 
insieme a i p icc in i che v i sono na t i nel mese d i lug l io o al p iù t a r d i i n agosto; nel l 'ot
tobre sono giunte al l i m i t e delle reg ioni b r u l l e e durante l ' i nve rno si r icoverano nelle 
boscaglie dove t rovano i l cibo necessario al lo ro sostentamento. Appena la neve inco
m i n c i a a squagl iars i sui m o n t i , escono dai boschi e scendono nelle p ianure scoperte. 
I l u p i a f f ama t i seguono i lo ro b ranch i , e g l i I n d i a n i le aspettano a l varco presso i pas
saggi che le povere bestie at traversano con una r e g o l a r i t à i m m u t a b i l e . 

Nel la Norvegia le renne non i m p r e n d o n o nessuna emigraz ione , si contentano tutt 'al 
p i ù d i passare da una c ima a l l ' a l t r a delle l o ro montagne , non si sa fino a quale distanza. 
Ma le montagne della Norvegia sono r icchiss ime d i cibo e p rovvedono lo ro t u t t i i van
taggi che le renne della Siberia vanno cercando colle l o r o emig raz ion i r ego la r i . Quando 
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compa iono le zanzare e i m o s c e r i n i , le renne selvatiche si r i t i r a n o sempl icemente 
presso i gh iacc ia i e i c a m p i d i neve ; ne l l ' au tunno , n e l l ' i n v e r n o e ne l la p r i m a v e r a scen
dono ne l le r e g i o n i p i ù basse del le mon tagne . Tu t te le r enne selvat iche sono soc ievol i 
i n s o m m o g rado . I l o r o b r a n c h i sono assai p i ù n u m e r o s i d i que l l i deg l i a l t r i c e rv i ; è 
d i f f i c i l i s s imo i ncon t r a r e una renna sola ed isolata ; se c iò accade s i t r a t t a sempre d i 
un vecchio maschio scacciato da l b ranco . 

Le renne sono pe r fe t t amen te adatte ad abi ta re quel le r e g i o n i s e t t en t r iona l i cos t i 
tuite nell 'estate da u n solo e g rande pan tano e n e l l ' i n v e r n o da un i m m e n s o campo d i 
neve. I l a r g h i zoccol i d i cu i sono p rovvedu te pe rme t tono al le renne d i sc ivolare sulla 
melma e sul la neve e d i a r r a m p i c a r s i sul le fa lde de i m o n t i . L ' a n d a t u r a del la r enna è 
un passo p iu t tos to veloce, oppure u n r ap ido t r o t t o . Mentre c a m m i n a fa ud i r e ad o g n i 
passo uno s c r i c c h i o l ì o pa r t i co la re che r i c o r d a i n m o d o s t r a o r d i n a r i o que l lo p r o d o t t o 
da una sc in t i l l a e le t t r ica . Cercai d i t r o v a r e la causa d i tale r u m o r e : dopo d i avere 
osservato a l ungo l ' a n i m a l e co l la magg io re d i l igenza possibi le , c rede t t i d i potere 
ammettere che lo s c r i c c h i o l ì o d i cu i pa r lo d ipenda d a l l ' u r t a r s i successivo del le d i t a 
poster ior i e i n f a t t i r i u s c i i va r i e vo l t e a p r o d u r r e u n r u m o r e analogo s t ropicc iando i 
piedi l ' uno con t ro l ' a l t r o ; m a le renne che esamina i p i ù t a r d i ne i G i a r d i n i Zoo log ic i , 
m i d imos t r a rono che la m i a ipo tes i era falsa, p o i c h é producevano lo stesso scr ic
chiol ìo senza sol levare i l piede da l suolo, tu t te le vo l t e i n cu i , s tando r i t t e sulle qua t t ro 
zampe, si ch inavano u n poco a l lo i n n a n z i o d i fianco. Credo d i poter a f f e rmare che i n 
questi casi le d i t a n o n toccavano lo zoccolo. Laonde n o n ci r i m a n e a l t r o se n o n 
ammettere che i l r u m o r e dev'essere p r o d o t t o n e l l ' i n t e r n o de l l ' a r t i co laz ione , nel lo 
stesso m o d o i n cu i facc iamo scr icchiolare u n d i t o , toccandolo . I l W e i n l a n d crede che 
si possa a m m e t t e r e come giusta tale i po t e s i ; la quale è p e r ò combat tu ta da i L a p p o n i 
che feci i n t e r roga re i n p ropos i to da i Norvegesi e finalmente da i na tu ra l i s t i norvegesi . 
Per vero d i re , una p r o v a fa t t a a l lo scopo d i spiegare la cosa, parve con t r a r i a a l la 
nostra supposizione. A t t o r c i g l i a m m o u n cencio d i tela i n t o r n o a l lo zoccolo e alle d i ta 
posteriori d i una renna e da que l m o m e n t o i n p o i n o n si p e r c e p ì i l p iù piccolo r u m o r e . 
Ma questo t en ta t ivo n o n proverebbe ancora, che, da quan to a m m e t t o n o i p rede t t i n a t u 
ral is t i , Io s c r i c c h i o l ì o pa r t i co la re delle renne n o n sia a l t ro che u n cozzare delle d i ta 
posteriori con t ro g l i zoccol i , p o i c h é questo cozzare si dovrebbe percepire men t r e i n 
r ea l t à c iò n o n accade. D ' a l t ronde le renne g i o v a n i n o n p roducono nessun s c r i c c h i o l ì o 
e le adul te cessano d i scr icchio lare appena c a m m i n a n o sul la neve alta e m o l l e . 

C a m m i n a n d o len tamente sulle p i anu re paludose la renna a l larga i suoi zoccoli per 
modo che le sue o r m e rassomig l iano p iu t tos to a quel le d i una vacca a n z i c h é a quel le 
di un cervo. La r enna c a m m i n a ne l lo stesso m o d o sul la neve e n o n v i a f fonda affa t to 
appena questa si è consol idata u n poco. La renna è u n ' o t t i m a nuota t r ice . 

T u t t i i sensi del la r enna sono squ i s i t i . L a renna fiuta o t t i m a m e n t e fino al la distanza 
di 500 o 6 0 0 passi ed ebbi occasione d i conv ince rmene io stesso ; ode a lmeno tanto 
bene quan to i l cervo e la sua v is ta è cos ì acuta che i l cacciatore f a r à bene a nascon
dersi ne l m i g l i o r m o d o possibi le , anche se cerca d i avvic inarse le con t ro vento . La 
renna é p iu t tos to gh io t t a : ha sempre cura d i scegliere la piante a lp ine p i ù succose e 
mostra d i essere sens ib i l i ss ima al le p u n t u r e delle zanzare. La renna domestica f r eme 
al contat to p i ù leggiero. T u t t i i cacc ia tor i che osservarono le renne selvatiche a t t r i 
buiscono a quest i a n i m a l i una grande in te l l igenza ed anche una certa astuzia ; ad ogni 
modo è certo che le renne sono t i m i d e e p r u d e n t i i n s o m m o grado. Non h a n n o nes
suna paura degl i a l t r i a n i m a l i . Si avv ic inano fiduciosamente alle vacche e a i cava l l i 



492 Ordine undecime-: Artiodattili 

che pascolano sulle a l ture e quando t rovano branch i d i renne addomesticate si avv i 
cinano lo ro v o l o n t i e r i , sebbene sappiano benissimo dis t inguere le lo ro compagne sel
vatiche dalle domestiche. Da ciò r i su l t a che i l lo ro t i m o r e de l l ' uomo è i l f r u t t o d i una 
lunga esperienza e che le renne sono a n i m a l i abbastanza in t e l l i gen t i . Le osservazioni 
del Ki iken ta l e d i A. W a l t e r confe rmano pienamente questi asserti . Nella parte occi
dentale dello Spitzberg, dove le renne sono m o l t o perseguitate da l l ' uomo , nel 1886 i l 
Ki ikentha l le t r o v ò assai paurose; m a nel 1889 i l Wal t e r ne uccise i n due ore 11 i n d i 
v idu i nella parte or ientale dello Spitzberg p e r c h è le renne d i quella regione non ave
vano ancora provato per esperienza la ferocia de l l ' uomo . Fra le 11 renne uccise dal 
Wal te r , 6 appartenevano ad una piccola schiera composta d i 7 i n d i v i d u i . « Appena 
ci v idero », scrive i l Wal te r , a le povere bestie, invece d i fugg i re ci guardarono col-
l'espressione della più profonda m e r a v i g l i a ; una sola ebbe paura e i n c o m i n c i ò a cor
rere pazzamente, a spron ba t tu to . Sebbene avessimo osservato a poca distanza una 
terza schiera d i renne, p r e f e r i m m o por f ine alla nostra caccia p e r c h è non ci pareva 
t roppo onesto inseguire una preda cosi mansueta e f iduciosa ». 

Durante l'estate le renne selvatiche mangiano le erbe a lp ine aromat iche e sopra
tu t to le fogl ie e i fiori delle fel icetre , del r anunco lo comune , del ranuncolo delle nevi, 
della saponaria, ecc. Ne l l ' i nve rno si nu t rono d i l i chen i . Nella Norvegia scansano anche 
d ' inverno i boschi r i c c h i d i c ibo, ma si avv ic inano p i ù spesso alle pa lud i per mangiare 
le piante che v i a l l ignano. Mangiano v o l o n t i e r i le piante e le gemme della betulla nana, 
ma non toccano le a l t re betul le . La scella del cibo è sempre m o l t o accurata e perciò 
si l i m i t a a pochiss imi vegetali . La renna n o n si serve m a i delle corna per scavare i l 
terreno, come f u detto sovente, m a adopera sempre a tale scopo le zampe anteriori . 
Va i n cerca d i cibo a preferenza al ma t t i no e alla sera; nelle ore p i ù calde del pome
r iggio si r iposa r u m i n a n d o sui ghiacciai o sui campi d i neve o a lmeno a poca distanza 
da quest i . Non sappiamo se d o r m a durante la not te . 

Nella Norvegia i l per iodo degli a m o r i r i c o r r e alla fine d i set tembre. Le corna, 
cadute al la fine d i d icembre o i n gennaio, sono a l lo ra nuovamente svi luppate e l 'ani
male è i n grado d i adoperar le beniss imo. Con voce al t isonante i l maschio invi ta i 
suoi r i v a l i al la lo t ta e fa in tendere r i p e t u t i suoni m o l t o espressivi. Si accinge alla pugna 
coi r i v a l i i n presenza del branco, o r m a i numeros i ss imo. I va loros i c a m p i o n i intrecciano 
sovente le corna per m o d o da r i m a n e r e per lunghe ore a v v i n g h i a t i l ' uno all 'al tro; 
spesso accade, come si osserva ne i ce rv i , che i maschi p i ù g iovan i t r a t t a t i con molta 
tracotanza dai p i ù vecchi duran te i l pe r iodo degl i a m o r i , a p p r o f i t t i n o dell'occasione 
per accoppiarsi colle f e m m i n e . I l maschio è m o l t o sgarbato colla sua bel la . Spesso la 
fa g i ronzo la re lungamente qua e l à : se po i si decide a f e r m a r s i dopo una lunga corsa, 
lecca la sposa prescelta, alza la testa, fa in tendere una serie d i suoni r auch i e pro
f o n d i che si r i pe tono a b r e v i i n t e r v a l l i d i t empo , gonf ia le l abbra , le s t r inge d i nuovo 
insieme, abbassa la par te poster iore del corpo e si compor t a i n m o d o singolarissimo. 
L 'accoppiamento si compie r a p i d a m e n t e ; m e n t r e lo compie i l maschio continua a 
s te rnu t i re . I pa r t i hanno luogo al la m e t à d i ap r i l e ; nel la f e m m i n a adul ta la gestazione 
dura 30 se t t imane . Le renne selvat iche n o n par tor i scono m a i p iù d i u n figlio per volta. 
I l neonato è u n an ima le t t o graziosiss imo, teneramente amato dal la m a d r e che lo 
a l la t ta per m o l t o t e m p o . Nel la Norvegia le g iovan i renne p rendono i l n o m e d i BOCK 

o di S E M L E a seconda del lo ro sesso; anche le adul te si d i s t inguono i n Bock e Semle. 
Verso la p r i m a v e r a la f e m m i n a pregna si d iv ide da l branco col maschio e si aggira 
con esso nel la campagna fino al m o m e n t o de l pa r to e anche p i ù t a r d i . S ' incon t rano 



Benna 

spesso le f a m i g l i e compos te dei g e n i t o r i e del figlio; g l i i n d i v i d u i g i o v a n i , maschi 
e f e m m i n e , cos t i tu iscono al la l o r o vo l t a numeros i b ranch i d i cui una esperta r enna 
assume la d i r ez ione . Quando i p i c c i n i si sono fa t t i p i ù g r a n d i c e l l i , le f a m i g l i e si r i u n i 
scono d i n u o v o a l b ranco . Le renne si preoccupano tan to del la l o ro sicurezza che 
l ' i n d i v i d u o inca r i ca to d i vegl ia re m e n t r e g l i a l t r i s i r iposano r u m i n a n d o , deve sempre 
compiere i n p i ed i i l suo u f f i c i o ; se vuole adagiars i u n o dei suoi compagn i lo sos t i 
tuisce a l l ' i s t an te e p rende i l suo posto. I b r a n c h i d i r enne n o n pascolano m a i sui dec l i v i 

i n cui c o r r o n o pe r i co lo d i essere sorpres i a r i t r o s o da l ven to , m a cercano sempre i 
luoghi i n cu i possano a v v e r t i r e da lon tano l ' avv ic ina r s i d i un n e m i c o ; appena lo 
vedono fuggono r a p i d a m e n t e pe rco r r endo spesso diverse m i g l i a . T u t t a v i a , dopo due 
o tre g i o r n i , f a n n o sempre r i t o r n o a i l u o g h i p i ù r i c c h i d i c ibo . 

La caccia del la r enna selvat ica r i ch iede u n cacciatore appassionato o u n vero na tu 
ralista che n o n t e m a le d i f f i c o l t à e le p r i v a z i o n i d ' ogn i sor ta . Nel la Norveg ia la caccia 
della renna si p ra t i ca quasi sempre a l l ' agguato . I n generale i l b ranco del le renne è 
addir i t tura sba lo rd i to dopo i l p r i m o sparo, r i m a n e come incan ta to per u n certo t e m p o 
e non prende la fuga p r i m a d i avere r i conosc iu to i l pe r i co lo . I cacc ia tor i norvegesi 
hanno fa t to anch'essi questa osservazione e p e r c i ò si recano spesso a l la caccia i n t r e 
o i n qua t t ro , s t r i sc iano presso u n b ranco , ciascuno prende d i m i r a u n i n d i v i d u o e 
spara per p r o p r i o conto , ne l m o m e n t o o p p o r t u n o . La caccia della renna ha u n ' i m p o r 
tanza grandiss ima per m o l t e popo laz ion i della Siber ia . « G l i I n c a i r i e g l i a l t r i i nd igen i 
che v ivono sul le sponde de l fiume A n i n j i n Siber ia », dice i l Wrange l , « d ipendono 
int ieramente dal la renna che p rovvede l o r o , come ai L a p p o n i , c ibo , ves t ia r io , ve ico l i 
ed abi taz ioni . La caccia della renna decide se l 'annata s a r à abbondante o scarsa, p e r c i ò 
i l periodo del passaggio del le renne è la stagione p i ù i m p o r t a n t e de l l ' anno . Quando 
le renne scendono al fiume nelle l o ro e m i g r a z i o n i r ego la r i e si d ispongono ad a t t r a 
versarlo a nuo to , i cacc ia tor i , che s tanno nei lo ro p icco l i ba t t e l l i , si p rec ip i tano col la 
velocità del la f reccia d i e t ro ai cespugli ed ai massi dove possono nascondersi ; c i r c o n 
dano i l b ranco e cercano d i t r a t t ene r lo , m e n t r e due o t re dei p i ù ag i l i , a r m a t i d i una 
breve lancia, si avanzano i n mezzo al la schiera nuotan te ed ucc idono o a lmeno f e r i 
scono gravemente i n u n t e m p o b rev i s s imo un gran n u m e r o d i renne che i n par te r a g 
giungono ancora la sponda opposta de l fiume dove sono aspettate da una t u r b a d i 
donne, d i ragazze e d i b a m b i n i che se ne impad ron i s cono a l l ' i s tan te . Questo metodo 
di caccia è assai per icoloso. I n mezzo al lo s tuolo i n n u m e r e v o l e del le renne n u o t a n t i 
la barchetta piccola e leggiera corre per icolo di essere capovolta ad ogn i m o m e n t o . 
Inoltre le renne perseguitate si d i f endono i n t u t t i i m o d i poss ib i l i e i m m a g i n a b i l i : i 
maschi colle corna e coi den t i , le f e m m i n e colle zampe a n t e r i o r i colle qua l i sogl iono 
balzare sul m a r g i n e della barca, capovolgendola senza fa l lo . Se c iò accade i l caccia
tore è spacciato p o i c h é g l i è quasi imposs ib i le l ibe ra rs i dal la m o l t i t u d i n e d i renne che 

lo circonda ». 
I l R i n g r i fe r i sce che g l i I n d i a n i d e l l ' A m e r i c a set tentr ionale d à n n o caccia al la renna 

nello stesso m o d o . Anche quest i popo l i v i v o n o esclusivamente coi p r o d o t t i che r i c a 
vano dalla renna . Durante la p r i m a v e r a i n n u m e r e v o l i schiere d i renne composte d i 
molte m i g l i a i a d i i n d i v i d u i emig rano d i r igendos i a se t tent r ione, verso i l m a r Glaciale 
e ne l l ' au tunno r i t o r n a n o verso sud. Hanno a l lo ra sotto la pelle del dorso e delle coscie 
uno s t ra to d i grasso d i cu i lo spessore va r i a f r a 7 -12 m m . e p e r c i ò i n tale stagione 
sono sempre oggetto d i una caccia m o l t o a t t i va . G l i I n d i a n i uccidono le renne m i g r a n t i 

colle a r m i da fuoco , le ca t tu rano coi lacci , le i n f i l z ano colle lancie m e n t r e a t t raversano 
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i f i u m i , scavano t rappole p ro fonde oppure f o r m a n o con r a m i e frasche intrecciate 
due siepi , in te r ro t te da strette lacune. Ogni lacuna contiene u n laccio. I l branco viene 
spinto f r a quelle siepi , g l i i n d i v i d u i che vogl iono uscire sono presi e uccisi a l varco. 
Gl i I nd i an i che appartengono a certe t r i b ù pa r t i co la r i vanno al la caccia i n due. 
I l p r i m o , dice i l Trenzel , tiene i n mano u n corno d i renna ; i l suo compagno lo segue 
tenendo i n mano u n pugno d i r a m i con t ro i qua l i f rega i l corno e por ta i n to rno alla 
f ron te una fascia d i pell iccia bianca. A quella vista le renne r imangono i m m o b i l i dallo 
stupore. A l l o r a i due cacciatori fanno fuoco, si met tono a correre d ie t ro i l branco, 
caricano nuovamente i l fuc i le correndo e tornano a sparare una o p i ù vol te . 

Gl i I n d i a n i sanno t r a r r e dalle renne selvatiche lo stesso p ro f i t t o che i Lapponi 
r icavano dalle renne domestiche. Colle corna e colle ossa preparano a m i ed a l t r i oggetti 
per la pesca; coll 'osso della t i b i a separano dal la pelle la carne, i l grasso e i l pe lo ; col 
cervello ungono la pelle per renderla flessibile. Appendono i n t o r n o alle aste delle loro 
tende i l cuoio conciato col f u m o d i legno ve rde ; le pe l l i non conciate forniscono reti 
d i va r ia sorta e corde per g l i a rch i ; i t end in i del dorso, tag l ia t i i n modo particolare, 
d à n n o agli I nd i an i u n filo fino e resistente; le m o r b i d e e vellose pell iccie dei giovani 
vengono t rasformate i n ab i t i da inve rno . Gl i I nd i an i si avvolgono nelle pe l l i d i renna 
dalla testa ai p ied i , gettano sulla neve un ' a l t r a pelle m o r b i d i s s i m a e ben conciata, si 
coprono con una terza pelle e così possono sopportare i l f r eddo p iù r i g i d o . Ogni parte 
deila renna è adoperata i n qualche m o d o : g l i a l i m e n t i contenut i nel suo stomaco ven
gono assoggettati per qualche tempo ad una certa fermentazione e a l lora sono consi
derat i come un cibo squisi to. I l sangue bo l l i t o serve per fare la mines t r a ; le ossa t r i 
tolate si fanno cuocere; i l m i d o l l o che se ne estrae viene mescolato col grasso e colla 
carne disseccata oppure usato come unguento per ungere i capel l i e la faccia. 

Oltre l ' uomo , la renna selvatica ha m o l t i n e m i c i . I l p i ù pericoloso d i t u t t i è i l lupo che 
ins idia sempre i l branco, par t i co la rmente ne l l ' i nve rno . Quando la neve è abbastanza resi
stente per sopportare i l peso della renna, i l ma l igno predone incon t r a mol te diff icol tà per 
impadron i r s i della v ig i le preda; m a la cosa cambia quando la neve è caduta d i fresco. 
A l l o r a la renna affonda nello strato superiore della neve, si stanca fac i lmente e spesso 
è ghe rmi ta dall 'astuto predone che l 'aspetta i n agguato d ie t ro u n masso od u n fitto 
cespuglio. 1 b ranch i dei l u p i a f famat i si raccolgono sulle alte giogaie appunto nel 
m o m e n t o i n cui le renne f o r m a n o schiere numerose e a l lo ra incominc ia l 'eterna lotta 
per la v i t a . I l u p i inseguono i b ranch i delle renne m i g r a n t i per cent inaia e centinaia 
di m ig l i a e a l lora g l i u o m i n i stessi, spaventati dal la presenza dei l u p i , t emono i l pas
saggio d i t a l i assembrament i d i renne. I n Norvegia dovet tero essere abbandonat i per 
questo m o t i v o i t en ta t iv i f a t t i per al levare le renne sulle montagne p i ù mer id iona l i 
del paese. Trenta renne accompagnate dai lo ro pas tor i l appon i erano giunte i n Nor
vegia dalla Lapponia norvegese e l ' a l levamento d i questi u t i l i s s i m i a n i m a l i prosperava 
mol to bene sulle vette supe r io r i della giogaia d i Bergen. Dopo 5 ann i le 30 renne 
avevano p rodo t to parecchie centinaia d i discendenti e i p r o p r i e t a r i d i queste greggie 
incominc iavano già a sognare la ricchezza, quando i r r u p p e r o con insol i ta violenza i 
l u p i che fin dal p r inc ip io avevano dichiarata una guerra accanita ai n u o v i armenti . 
Pareva che i l u p i si fossero raccol t i i n quelle montagne dandosi convegno da tutte le 
p a r t i del la Norvegia . E siccome i pas tor i r addopp ia rono la l o r o v ig i lanza consueta, i 
p redon i non si l i m i t a r o n o a dar caccia alle renne, m a scesero i n g r a n copia nelle val l i , 
de ruba rono i v i t e l l i e le pecore presso alle cascine, minacc ia rono g l i u o m i n i e final
mente d iven t a rono cos ì per icolosi che si dovette uccidere mo l t e renne e lasciar 
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•inselvatichire le a l t r e : i n una paro la , r i n u n z i a r e al l o r o a l l evamento . Anche i l g h i o t -
one, la l ince e l 'orso ins id iano le renne con grande accanimento . Dopo questi grossi 
pedon i m e r i t a n o d i essere e n u m e r a t i come i pegg io r i n e m i c i del le renne ce r t i p icco l i 
nsetti, a l t u t t o i n n o c u i i n apparenza. 

Le renne prese g i o v a n i s i addomest icano i n pochiss imo t e m p o , m a n o n bisogna 
iredere d i poter paragonare la lo ro d o c i l i t à con quel la degl i a l t r i a n i m a l i domes t i c i . 
Nemmeno le d iscendent i d i quel le che g i à da t e m p i r e m o t i s s i m i v i v o n o i n s c h i a v i t ù 

;ono doc i l i come i nos t r i a n i m a l i domes t ic i , anz i con t inuano ad essere semi-selvat iche. 
Soltanto i L a p p o n i e i l o r o cani sono i n g rado d i gu idare e d i governare le schiere 
ielle renne domest iche . 

Del resto l ' a l l evamento delle renne n o n è pra t ica to solamente da i L a p p o n i ; g l i 
ib i tan t i del ia F i n l a n d i a e m o l t i p o p o l i de l la Siberia v i si dedicano con amore . La 
renna domest ica è i l sostegno e l ' o rgog l io , i l piacere e la r icchezza, i l t o r m e n t o e i l 
peso dei L a p p o n i : secondo le l o r o idee, ch i enumera le sue renne a cent inaia é 
al l 'apogèo della fe l i c i t à . Cer t i L a p p o n i posseggono da 2 0 0 0 a 3 0 0 0 r e n n e ; quasi t u t t i 
ne hanno a lmeno 5 0 0 ; ma i n generale n o n ne confessano v o l o n t i e r i i l n u m e r o , p e r c h è 
sono persuasi che i l u p i e g l i u r agan i d is t ruggerebbero a l l ' i s tante alcune delle l o ro 
renne, se essi parlassero senza n e c e s s i t à delle l o r o bestie, d i lungandos i i n t o r n o a l 
numero a cu i possono giungere . 11 Lappone del F j e l d , che è i l vero al levatore delle 
renne, guarda con o rgog l io d 'a l to i n basso g l i a l t r i i n d i v i d u i del suo popolo che si 
abbandonano al la v i t a nomade , si abbassano sia a fa re i pescatori lungo i f i u m i , i laghi 
e i bracci d i m a r e , oppure vanno a serv i re g l i Scandinavi . D inanz i a questa gente egli 
sente d i essere u n u o m o l i b e r o ; eg l i n o n conosce nu l l a d i p i ù sub l ime del suo « Mare », 
come suol ch iamare i g r and i a r m e n t i d i renne. La v i t a g l i pare preziosa e crede d i 
aver avuto la sorte m i g l i o r e che possa toccare a u n mor t a l e sul la t e r ra . 

Eppure, qua l v i t a mena questa gente! I pad ron i delle renne d ipendono i n t i e r a 
mente dai l o r o a r m e n t i , p o i c h é le renne vanno dove lo ro talenta e i Lappon i le 
seguono dapper tu t to . I l Lappone pel F je ld fa una vi ta da cane. Per mesi i n t i e r i passa 
all'aperto la m a g g i o r parte del la g io rna ta punzecchiato e t o rmen ta to dal le mosche 
dell'estate, da l f r e d d o n e l l ' i n v e r n o , impo ten te a r i pa ra r s i da l l ' uno o da l l ' a l t r o f lagel lo . 
Spesso non p u ò n e m m e n o accendere un po ' d i fuoco per r i scaldars i , p e r c h è non t r o v a 
legna nel le a l t u r e dove pascolano le sue best ie ; n o n d i rado sof f re la fame p e r c h è , 
senza avvedersene, si a l lon tana u n p o ' t r o p p o dal la sua capanna. Scarsamente r i p a 
rato dai suoi a b i t i , è i n preda a tu t te le i n t e m p e r i e ; i l suo m o d o d i v ivere lo rende 
ser cosi d i re u n s e m i - b r u t o . N o n si lava, si ciba d i sostanze r i p u g n a n t i che la f ame 
f l i ' f a d i v o r a r e ; spesso non ha a l t ro compagno che i l suo cane fedele col quale d iv ide 
ioscienziosamente i l poco cibo che g l i v i en dato d i t rovare . E sopporta a l legramente 
utto questo per a m o r e delle sue renne . La v i t a della renna domestica si d is t ingue 
)er ogni r i g u a r d o da quel la de l la renna selvatica. Come abb iamo g i à detto p i ù sopra 
a renna domest ica è assai p i ù piccola e p iù b r u t t a del la renna selvatica, perde le 
lorna p i ù t a r d i , s i r i p r o d u c e i n u n ' a l t r a stagione de l l ' anno ed emigra con t inuamente 
la un luogo a l l ' a l t r o . Nei mes i d i l ug l io e d i agosto le renne selvatiche v i v o n o i n 
nontagna e sulla spiaggia del m a r e ; i n set tembre hanno luogo le emigraz ion i ed è i n 
juel t empo che i l Lappone , g iun to alla sua abi tazione autunnale — misera capanna, 
n cui conserva le cose p i ù necessarie al la sua v i t a — permet te alle sue renne d i 
mdere a m p i a l i b e r t à , p u r c h é v i sia la pace nel paese o, vale a d i re che nessun lupo 

t o r r a z z i ne i d i n t o r n i , i l pe r iodo degli a m o r i coincide con questa stagione ; a l lo ra le 
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renne domestiche s t r ingono spesso amic iz ia colle renne selvatiche, con grande sod
disfazione del lo ro p rop r i e t a r io i l quale spera d i ot tenere i n tal modo una razza 
m i g l i o r e . Dopo la p r i m a nevicata le renne vengono raccolte e messe al r iparo dai 
per ico l i , essendo questa appunto la stagione i n cu i è p i ù che m a i necessario difen
derle dai l u p i . Quando giunge la p r imave ra r i t o r n a con essa u n m o m e n t o d i l ibe r t à ; 
p iù t a rd i le renne vengono raccolte d i nuovo, le f e m m i n e par tor i scono e producono 
u n latte prezioso che n o n deve andar perduto . A l l o r a vengono avviate nuovamente 
verso le regioni meno frequentate dalle zanzare. E così passa la l o r o v i ta , da un anno 

a l l ' a l t ro . 
U n armento d i renne presenta uno spettacolo s ingolar i ss imo. Rassomiglia ad una 

selva ambulante , ammesso che la selva sia sf rondata . Le renne camminano le une 
strette contro le al tre come le pecore, con passi leggeri e v ivac i e p i ù rapidamente di 
qualsiasi a l t ro animale domestico. Da una par te c a m m i n a i l pastore coi suoi cani i 
qua l i per parte lo ro sono affaccendati a tenere ins ieme l ' a rmen to . Circondano le renne 
senza posa; ogni i n d i v i d u o che si scosta dal branco è r i condo t to all ' istante all'ar
mento, per cui la schiera r imane sempre compat ta . 11 Lappone fa uscire dal gruppo 
la renna che desidera per mezzo del suo laccio che sa maneggiare con mol t a destrezza. 
Le f emmine domestiche adulte d iv idono amichevolmente f r a l o ro i beni d i cui godono. 
Sebbene siano m o l t o r e s t ì e a lasciarsi mungere , t ra t tano i p icc in i colla massima 
amorevolezza : al lat tano con uguale amore i figli p r o p r i e i figli a l t r u i . 

Quando i l luogo è ricco d i buoni pascoli , i Lappon i fanno una specie d i recinto 
dove ogni sera vengono spinte le renne. Ciò fac i l i ta i l mungere . Le renne col loro cor
rere qua e là e col lo ro eterno belare, r icordano le pecore, sebbene i l lo ro belato sia 
piut tosto un grugni to s imi le a quel lo del maiale . Quasi tu t te le renne che fanno parte 
degli a rmen t i sono piccol iss ime; si vedono pochi i n d i v i d u i robus t i i n mezzo a 
parecchie centinaia d i renne e si osserva i n modo par t ico lare la grande i r rego la r i t à 
delle corna. Chi si avvic ina a l recinto ode anzi tu t to i l con t inuo belare, po i i n mezzo 
al m o v i m e n t o non in t e r ro t to , intende uno s c h i o p p e t t ì o quale potrebbe esser prodotto 
da centinaia d i batterie elet tr iche in a t t i v i t à . Nel centro del rec in to giaciono parecchi 
grossi t ronch i d 'albero ai qua l i vengono legate le renne durante l 'operazione del mun
gere. Senza l 'a iuto del laccio nessuna renna si lascia m u n g e r e ; p e r c i ò ogni Lappone 
lo por t a sempre con sè . I l laccio consiste i n una lunga corda o i n una cinghia d i cui 
si a f fer rano i due capi e si lancia i n modo che si avv ingh ia a l col lo o alle corna dello 
a n i m a l e ; a l lora si accorcia sempre p i ù finché l ' an imale sia ben v i c i n o , si fa un nodo 
scorsoio, lo si passa i n t o r n o al muso della renna e si ot t iene i n questo modo una 
salda b r ig l i a che costringe l ' an imale al l 'obbedienza. La renna viene legata al tronco 
e si i ncominc ia a munge r l a ; sebbene faccia t u t t i g l i s fo rz i i m m a g i n a b i l i per l iberarsi , 
i Lappon i sanno resisterle e al l 'occorrenza le s t r ingono i l naso per modo da costr in
gerle a starsene t r anqu i l l e . La persona che munge si avvic ina per d i d ie t ro alla renna, 
batte r ipe tu tamente le m a m m e l l e de l l ' an imale colla p a l m a del la m a n o e le svuota. I l 
latte è dolce, sapori to e denso come la panna. Appena g l i u o m i n i hanno finito d i 
mungere spalancano i cancelli del recinto e permet tono alle renne d i r i tornare al 
pascolo, tanto al l 'a lba quanto a tarda sera p o i c h é sogliono pascolare d i g io rno e d i notte. 

Gl i a r m e n t i delle renne sono decimat i da gravi" epizoozie: i l r i g i d o c l ima della loro 
pa t r ia impedisce alle renne d i mol t ip l i ca r s i colla prontezza che si potrebbe aspettare 
dal la lo ro f e c o n d i t à . Gl i i n d i v i d u i g iovani sof f rono i l f r eddo e i e v io lente burrasche d i 
neve che l i spossano e l i r endono incapaci d i seguire l ' a r m e n t o ; g l i i n d i v i d u i p iù 
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pecchi scarseggiano d i c ibo p e r c h è la neve r i c o p r e ogn i cosa, e, sebbene i l Lappone 
cerchi d i procacciar l o r o qualche a l i m e n t o , sebbene a t t e r r i g l i a l be r i cope r t i d i l i chen i , 
si t rova n e l l ' i m p o s s i b i l i t à d i n u t r i r l e come sarebbe necessario. È u n vero disastro per 
le renne quando a l la neve t i en d i e t ro la p ioggia e la superf ic ie del lo s t ra to nevoso, 
consolidandosi, impedisce l o r o d i raccogl iere lo scarso cibo che r i cop re . A l l o r a la 
carestia regna f r a i L a p p o n i ; persone che erano considerate come r icche , secondo g l i 
apprezzamenti p o p o l a r i , si t r o v a n o spesso povere pel corso d i un i n v e r n o i n t i e r o . 
Perc iò si dedicano a l f u r t o delle renne e vengono i n con f l i t t o cogl i a l t r i possessori d i 
renne, i q u a l i , se l i possono cogl iere i n flagrante, l i accoppano senza mi se r i co rd i a . 

L 'u t i l e che i p a d r o n i delle renne domest iche r icavano dai l o r o a r m e n t i sarebbe 
incalcolabile secondo le nostre idee. T u t t o c iò che produce la bestia viene u s u f r u i t o , 
non sol tanto i l la t te e i l f o r m a g g i o che se ne r i cava , la carne e i l sangue, m a anche 
le singole p a r t i del co rpo . I L a p p o n i mang iano le corna della renna m e n t r e sono ancora 
cartilaginose come quel le del l 'a lce a l lo stesso grado d i s v i l u p p o ; colle m o r b i d e p e l l i 
dei p icc in i si f anno a b i t i d i v a r i a sor ta ; la lana viene filata e tessuta; le ossa, conve
nientemente l avora te , fo rn i scono v a r i s t r u m e n t i ; i t e n d i n i sono adoperat i come filo. 
La renna deve t raspor ta re i n o l t r e da u n luogo a l l ' a l t ro tu t ta la f a m i g l i a e le masse
rizie del la casa, sop ra tu t to duran te l ' i n v e r n o . I n Lappon ia la renna presta m a g g i o r i 
servigi come a n i m a l e da t i r o p iu t tos to che come bestia da soma, p e r c h è stenta a p o r 
tare i l carico a cagione del la debolezza della sua groppa . I Tungus i e i K o r e k i 
cavalcano pure i maschi p iù robus t i ponendo l o r o sulle omopla te una piccola sella su 
cui siedono col le gambe al largate e penzolan t i . I n Lapponia nessuno cavalca le r enne ; 
soltanto i maschi p i ù robus t i c h i a m a t i « b u o i renne » come dicono i Norvegesi , v e n 
gono adopera t i come bestie da t i r o . Le buone renne da t i r o si pagano da 4 0 a 6 0 l i r e ; 
i l prezzo del le r enne o r d i n a r i e va r i a f r a 15 e 20 l i r e . La renna non ha bisogno d i 
essere ammaes t ra ta a t i r a r e la s l i t t a : si sceglie uno degli i n d i v i d u i p i ù r o b u s t i del lo 
armento e si attacca senz 'a l t ro alla s l i t ta la quale del resto è costrut ta i n m o d o da 
essere p i ù adat ta d i qua lunque a l t ro veicolo alle cond iz ion i de l suolo e alle a t t i t u 
dini della r enna . La s l i t ta adoperata da i L a p p o n i è a l t u t to diversa da quel la che si 
usa i n German ia e r a ssomig l i a p iu t tos to ad una barca. Consta d i sot t i l i ss ime tavole d i 
betulla, r i c u r v e come la ch ig l i a d i una barca e inchiodate l 'una a l l ' a l t r a per m o d o da 
formare una specie d i conca d i cu i la par te an ter iore è coperta . È chiaro che una 
slitta d i t a l sor ta n o n p u ò contenere che una sola persona la quale è costret ta ad 
allungare le gambe a l lo i n n a n z i ; m a siccome la s l i t ta è r ives t i ta d i pel l iccie d i renna , 
tale posizione, sebbene s t rana, è m o l t o comoda . Pel bagaglio e pel t raspor to delle 
merci i L a p p o n i adoperano certe s l i t te che si possono chiudere per mezzo d i coperte 
mobi l i , m a che i n t u t t o i l resto rassomigl iano alle a l t re . I n generale u n Lappone a 
cavallo precede i l v iaggia tore per r iconoscere i l c a m m i n o , i l quale, come ben s ' intende, 
corre i n l inea re t t a sul b ianco s t ra to d i neve che r i copre u n te r reno igno to . Sui fiumi 
e sui laghi si p i an tano d ' a m b o i l a t i della v i a m o l t i pa l i d i betul le che i n v i t a n o i v i a g 
giatori a passare per la medes ima strada onde appianar la maggiormente . T r e o qua t t ro 
slitte contengono i bagagl i , le p rovv i s t e del v iaggia tore e ta lora anche i l i chen i per 
le renne; p e r c i ò u n convog l io i n v iaggio si compone quasi sempre d i a lmeno 6 s l i t te . 

La ba rda tu ra del la renna è m o l t o semplice e consiste d i una larga fascia d i cuoio 

cucita per m o d o che tu t te le sue p a r t i s iano ben m o r b i d e . Questa fascia tondeggiante 
termina i n due grossi cappi , che, a ba rda tu r a comple ta , vengono legati con una co r 
dicella che f o r m a l ' e s t r e m i t à d i una t i r e l l a . Questa cor re f r a le gambe a n t e r i o r i della 

32. — BREHM, Animali, Voi. I I I . 
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renna e dovrebbe anche seguitare lungo i l ventre , ma i n generale è sviata dalla renna 
per cui ora si t rova sul fianco destro ed ora sul s in is t ro . La br ig l i a è semplice e ter
m i n a i n un cordone che v i en passato i n t o r n o al muso della renna ed è fissato da una 
seconda fascia che passa die t ro le corna. Per guidare la renna bisogna gettarle con 
una certa forza la b r ig l i a ora sul fianco destro ed ora sul s in is t ro . Una buona renna 
attaccata alla sl i t ta percorre a l l ' inc i rca 40 c h i l o m e t r i a l l ' o ra , t i r ando da 420 a 140 Kg., 
sebbene i n generale i l suo carico sia m o l t o m i n o r e . 

Nella Norvegia le renne n o n vengono ma i attaccate alla s l i t ta durante l'estate. Ado
perando con r iguardo le renne robuste e ben nu t r i t e , c ioè facendole lavorare soltanto 
alcune ore al ma t t ino e alla sera si possono percorrere con esse distanze enormi 
senza stancarle t roppo . 

La renna non si adatta m o l t o fac i lmente al la s c h i a v i t ù ; tu t tav ia quando è accudita 
e t ra t ta ta i n m o d o conforme ai suoi b isogni , v ive benissimo nei nos t r i g ia rd in i zoo
logic i e v i si r ip roduce con sufficiente r e g o l a r i t à . Mangia soltanto i l icheni d i cui si 
nu t re nel la v i t a l ibera e, se p u ò fa r lo , r i f i u t a qualunque a l t ro cibo, anche i l fieno 
mig l io re , ad eccezione del pane. Sopporta colla massima indifferenza i l freddo più 
r ig ido , ma nell 'estate soffre a lquanto i l caldo. P e r c i ò sarebbe assai p i ù adatta degli 
a l t r i cervi a v ivere sulle falde b r u l l e delle montagne ove abbondano i l icheni d i cui 
suole c iba r s i ; è certo che i n capo a qualche tempo v i si mol t ip l icherebbe per modo da 
rendersi u t i l i ss ima ai m o n t a n a r i . Secondo me i t en t a t iv i f a t t i per i n t rodur l a nella Ger
mania non diedero buon i r i su l t a t i p e r c h è nessuno conosceva abbastanza da vicino 
l ' indole della renna e i l suo modo d i v ivere . Per ottenere lo scopo desiderato biso
gnava trasportare i n una regione b ru l l a e so l i ta r ia delle A l p i una schiera d i 20 o 30 
renne, e abbandonarla a sè stessa senza preoccuparsi d ' a l t ro . Tut te le esperienze fatte 
fino ad oggi i n proposi to d imos t rano la v e r i t à d i questo asserto. Siccome l 'agricoltura 
e la n e c e s s i t à d i conservare inta t te le nostre foreste ci costr ingono a perseguitare col 
massimo accanimento la selvaggina maggiore, d o v r e m m o cercare d i sost i tuir la con 
a l t r i an ima l i innocu i a l l ' agr ico l tu ra e alla conservazione delle foreste: uno d i questi 
an ima l i potrebbe essere la renna. Già da m o l t i ann i io proposi d i accl imarla nelle 
montagne della Germania : i t en ta t iv i f a t t i a questo scopo corrisposero sempre alle 
mie p rev i s ion i , ma non g ià ai m i e i desideri . O r m a i si t ra t ta d i imprenderne diversi 
a l t r i colla s e r i e t à necessaria e i l l o ro esito s a r à i ndub i t a to . 

La carne della renna è tenera e saporita : anche i Tedeschi l 'apprezzano p o i c h é nella 
buona stagione compare regolarmente sui l o ro merca t i e proviene dalla Scandinavia. 

* * 

Alle renne tengono dietro i DAINI (DAMA). I caratteri distintivi di questo genere 
consistono nei fus t i delle corna, c i l i n d r i c i nella parte in fe r io re e f o r n i t i d i due r a m i 
ficazioni che si a l largano super iormente i n due pale al lungate e frastagliate. Le corna 
sono r ivo l t e p r i m a i n alto po i a l l ' i nd i e t ro . 

I l da ino preferisce le r eg ion i temperate ai paesi m o l t o f r edd i e p e r c i ò abbonda 
maggiormente nel bacino del Mediterraneo. La sua area d i d i f fus ione si estende verso 
sud fino al margine set tentr ionale del Sahara, verso n o r d giunge nel la parte m e r i 
dionale della Svezia e della Norvegia . I I Cuvier r icevette u n daino selvatico prove
niente dalle foreste che si estendono a sud d i T u n i s i ; i l Belon lo t r o v ò var ie vol te nelle 
isole della Grec ia ; pare che sia stato sempre assai comune i n Sardegna e nel la Spagua. 
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Gli s c r i t t o r i an t i ch i lo menz ionano come u n abi tante s tazionar io della l o r o p a t r i a ; 

Aris to te le g l i d à i l n o m e d i Prox, P l in io lo ch iama Platyceros. Ogg id ì questo leggiadro 
an imale è forse p i ù comune nei g i a r d i n i zoologic i della Germania che non nel la Spagna, 
i n F ranc ia e i n I t a l i a ; abbonda i n m o d o par t icolare i n I n g h i l t e r r a dove i g r and i p r o 
p r i e t a r i r u r a l i lo a l levano su vasta scala nei l o r o pa rch i . I paesi i n cu i le amene v a l 
lette si a l t e rnano alle co l l ine , alle foreste, alle boscaglie, dove i l suolo è sparso d i erba 
f ina e b reve , convengono pa r t i co l a rmen te al daino i l quale parrebbe creato per v ivere 
nei pa rch i d i cu i è splendido o rnamen to . 11 da ino deve i l suo nome tedesco d i 
Damwild a l la sua p r o p r i e t à d i fa r parte del la cacciagione delle s ignore. 

Il DAINO (DAMA VULGARIS, D. platyceros e maura, Dactyloceros e Cervus dama) 
è m o l t o i n f e r i o r e i n grossezza ai suoi n o b i l i a f f i n i . La sua lunghezza complessiva è d i 
m . 1,6, compresa la coda lunga 16 -19 c m . ; l 'altezza misura ta dal la spalla va r i a f r a 
85 e 90 c m . e l 'al tezza misura ta dal la regione sacrale oscilla f r a 90 e 96 c m . I l peso 
ord inar io è d i 100 K g . e non oltrepassa m a i 120 K g . La f e m m i n a è p i ù piccola del 
maschio. I I da ino r i co rda m o l t i s s i m o la capra nel l 'aspet to e ne i m o v i m e n t i ; si dis t ingue 
dal cervo per le gambe p iù corte e meno robuste, pel corpo assai p i ù p roporz iona to , 
pel col lo e g l i orecchi p i ù c o r t i , per la coda p i ù lunga e pel colore del man te l lo . Nes
suno degli a n i m a l i selvat ici p r o p r i del la Germania presenta tante m o d i f i c a z i o n i ne l 
colore del pelame quan to i l da ino, sia secondo le s tagioni , sia secondo l ' e t à . Nell 'estate 
sono b runo- ros s i cc i : la parte super iore del corpo , le coscie e la pun ta della coda, 
bianche le p a r t i i n f e r i o r i del corpo e le p a r t i in te rne delle g a m b e ; ane l l i ner icc i c i r 
condano la bocca e g l i occh i ; i pe l i del dorso sono bianchicc i a l la radice, b runo - ro s s i 
nel mezzo e ner i a l la pun ta . Durante l ' i n v e r n o la par te superiore del corpo è g r i g i o -
bruna sul la testa, su l col lo e sugli orecchi , nericcia sul dorso e sui fianchi, la par te 
infer iore g r i g i o - c i n e r i n a con r i f less i rossicci . Non sono r a r i g l i i n d i v i d u i in t i e ramente 
bianchi i qua l i n o n m u t a n o i l l o r o mante l lo i n nessuna stagione del l ' anno e n e l l ' i n 
verno si d i s t inguono sol tanto pel pelo p i ù lungo . Cert i maschi g iovan i hanno una t in t a 
gial lognola, u n i f o r m e ; g l i i n d i v i d u i ne r i sono r a r i s s i m i . 

I l da ino rassomig l i a m o l t i s s i m o al cervo nei m o v i m e n t i e ne l genere d i v i t a . I 
sensi d i quest i due a n i m a l i sono ugua lmente sv i luppa t i ed anche le p r o p r i e t à i n t e l 
let tuali hanno press'a poco lo stesso grado d i sv i luppo . Tu t t av ia i l daino è meno 
t imido e p rudente del cervo, fiuta l ' u o m o a m i n o r e distanza, c ioè alla distanza d i circa 
300 passi; nelle belle g iorna te si t ra t t i ene vo len t i e r i nel le r adure delle foreste e non 
ha l ' ab i tud ine d i percorrere sempre g l i stessi sentier i come suol fare i l suo af f ine . È 
infer iore a l cervo nel la leggerezza e nella v e l o c i t à dei m o v i m e n t i ; ment re corre solleva 
maggiormente le gambe e fugge a sbalzi come le capre, sol levando tu t te ins ieme le 
quattro zampe e po r t ando alta la coda. I l da ino p u ò val icare senza alcuna d i f f ico l tà 
un m u r o d i 2 i n . ; a l l 'occorrenza nuo ia beniss imo. Si accovaccia sempre sulle qua t t ro 
zampe e non m a i d i fianco. Per sdraiarsi piega anz i tu t to le gambe a n t e r i o r i , per r i a l 
zarsi r addr i zza p r i m a le pos te r io r i . I l n u t r i m e n t o del daino non differ isce da que l lo del 
cervo, m a i l da ino è p i ù dannoso del cervo p e r c h è si compiacene! togl iere la corteccia 
a^l i a lbe r i . Qualche vol ta mangia certe piante velenose che lo traggono a m o r t e . 

Sebbene sia p iù incostante e meno t r a n q u i l l o del cervo, i l daino è m o l t o affezionato 

alla sua d i m o r a t o m e l i con ig l io e la lepre, e f o r m a quasi sempre dei b ranch i p i ù n u m e 
rosi d i que l l i del cervo. Nell 'estate i maschi robus t i menano v i t a isolata o si raccolgono 

in p icco l i b r a n c h i ; i maschi p iù g i o v a n i , i p icc in i e le f e m m i n e r i m a n g o n o ins i eme . 
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Verso la m e t à d i ot tobre i maschi adu l t i r i t o rnano al lo ro branco, ne scacciano i debol i , 
cost r ingendol i a r i u n i r s i i n branchi d i m i n o r e impor tanza ; m a i g iovani non tardano 
a r i compar i r e appena sono t e rmina t i g l i accoppiament i . Durante i l per iodo degli a m o r i 
i da in i sono m o l t o eccitati ; questo periodo incominc ia appena é t e rmina to quello del 
cervo. I l r i ch i amo d 'amore dei maschi r isuona nella foresta p r inc ipa lmente nel pome
r igg io , n o n è mo l to for te e non ha nu l la d i grandioso nell 'espressione; è rauco e som
messo come i l lamento d i u n animale agonizzante. Nei g i a rd in i zoologici sono to l lera t i 
soltanto i maschi d i t re o quat t ro ann i , p e r c h è i p i ù vecchi sono così ba t lagl ie r i da 
compromet te re l 'esito degli accoppiament i . U n maschio basta per circa ot to f emmine , 
ma anche i cosidett i fusoni sono i n grado d i fecondare le f e m m i n e adulte. I l tempo 
dell 'accoppiamento dura circa 14 g i o r n i . 

Dopo una gravidanza d i 8 mesi la f e m m i n a partorisce uno o due p icc in i , per lo p iù 
nel mese d i giugno. Nei p r i m i g i o r n i della sua v i t a i l daino è un animale t to debole e 
impacciato che la madre accudisce e difende con amore . Scaccia con vigorose botte 
delle zampe an te r io r i i p iccol i p redoni che l ' i ngord ig ia spinge a ins id iare i l daino 
variegato; si r i t i r a lentamente d inanzi a i p redoni p i ù grossi a c c i o c c h é non possano 
scoprire i l luogo i n cui è nascosto i l suo piccino, po i fugge i n f re t ta e r i t o rna a l l ' an
tico giaciglio con tor tuos i g i r i e r i g i r i . Nei maschi d i sei mesi incominciano a spun
tare le protuberanze dalle qua l i al la fine del prossimo febbraio si svi lupperanno le 
corna che i n agosto sono pronte a fo rmare le fusa. A l l o r a i l daino prende i l nome di 
F U S O N E ; nel secondo anno spunta la p r i m a b i fo rcaz ione ; nel terzo fanno capolino 
b rev i r ami f i caz ion i che vanno aumentando in ogni fusto quando l ' animale è ben 
n u t r i t o e sono g ià p iù numerose nel l 'anno seguente. Al l ' e t à d i cinque anni s ' incomin
ciano a fo rmare le palette che vanno di latandosi e frastagl iandosi col tempo. I n tedesco 
i da in i prendono divers i n o m i secondo lo sv i luppo delle lo ro corna, le qua l i , nei maschi 
adu l t i possono avere i l peso d i 5-7 K g . I maschi p i ù g iovani si chiamano « da in i d i 
seconda e d i terza testa ». Le f e m m i n e d i circa u n anno si chiamano « so t t i l i », e 
« vecchie » quando hanno figliato. I maschi vecchi perdono le corna i n maggio, i fusoni 
soltanto i n g iugno; i n generale i due fus t i non cadono nel lo stesso tempo, ma nel 
corso d i due o tre g i o r n i . A l l a fine d i agosto o al p r i n c i p i o d i settembre i fust i 
sono f o r m a t i . 

L ' o r m a del daino è p iù aguzza nella par te anter iore e re la t ivamente p i ù lunga d i 
quel la del ce rvo ; rassomiglia mo l to a l l ' o rma alquanto ingrand i t a d'una capra. 

La caccia del daino si prat ica all 'agguato oppure colle g randi bat tute ; l'agguato 
riesce quasi sempre p e r c h è i l daino è m o l t o u n i f o r m e nelle sue ab i t ud in i , ma richiede 
una grande prudenza. I l m o d o p i ù facile per raggiungere i l daino è d i camminare 
zufolando con u n compagno e a un dato m o m e n t o t r a r s i i n disparte da l l 'uno o dal l 'a l t ro 
la to . I l cacciatore r imane nascosto die t ro u n albero od u n cespuglio, a t i r o d i fuci le , 
men t r e i l suo compagno prosegue zufolando finché egli n o n abbia sparato. « M'accadde 
sovente », dice Die t r ich d i W i n c k e l l , « d ' ingannare nel modo seguente qualche grosso 
daino che pascolava in una radura scoperta. Mi togl ievo la giubba ed i l panciotto in 
luogo dove l ' an imale non m i potesse vedere e facevo uscire sui calzoni la parte in fe 
r i o r e della camicia per cu i sembravo vesti to da carret t iere . Seguitavo a l lora la mia 
strada col fuci le in mano. Appena m i vedeva l ' an imale dava segno della p i ù v iva inquie
tud ine . Cercavo di andargl i v ic ino cont inuando a cantare, a bal lare e a saltare; anche i l 
da ino imi t ava i l m i o esempio facendo ogni sorta d i a l l egr i m o v i m e n t i , senza fuggire , 

finché i l m i o fuc i le poneva fine a l lo scherzo ». È abbastanza facile avvic inars i a l daino 
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m e n t r e pascola, p u r c h é s i abbia cura d i r i m a n e r e sot to v e n t o : i l da ino ha pure l ' a b i 
tud ine d i f e r m a r s i d i n a n z i a i cava l l i e al le ve t tu re . I l da ino suole accovacciarsi 
nei cespugl i p i ù bassi anche duran te le caccie a b a t t u t a ; nel per iodo d i t empo 
i n cu i i m p i n g u a d iven ta cos ì t rascura to e p i g r o che s i lascia cogliere men t r e r iposa 
come la lepre . 

L a pelle del da ino è m o r b i d a e flessibile e p e r c i ò assai p i ù pregiata d i que l la del 
cervo. La carne è pure m o l t o sapor i ta , sopra tu t to da l p r i n c i p i o d i lug l io fino al la m e t à 
d i se t tembre ne l qua l t empo i l maschio i m p i n g u a a lquanto . Invece quando si avv ic ina 
i l pe r iodo deg l i a m o r i la carne del maschio acquista un ca t t ivo odore d i caprone. 

I l da ino è p i ù adat to d i qua lunque a l t r o cervo a v ive re nei pa r ch i , la sua indo le 
fiduciosa lo rende s impa t i co a t u t t i , si t r a t t i ene anche d i g io rno nelle radure , è a l legro 
e proc l ive ag l i scherzi . Prevede i n m o d o abbastanza s icuro le pe r tu rbaz ion i a tmosfe 
r i che ; quando è i nqu ie to si p u ò essere cer t i che la burrasca non t a r d e r à a ven i re . I l 
daino conserva la sua v i v a c i t à anche nella p r ig ione p i ù angusta al la quale si avvezza 
faci lmente . G l ' i n d i v i d u i presi g iovan i e a l l eva t i col lat te d i capra o d i vacca d i v e n 
tano s o m m a m e n t e domes t i c i , seguono i l l o ro padrone dapper tu t to e lo accompagnano 
perf ino a l la caccia del la selvaggina da penna. Pare che i l da ino abbia una vera pas
sione per la m u s i c a ; i n f a t t i i l suono del co rno al let ta pe r f ino g l ' i n d i v i d u i che menano 
vita l ibera . I maschi t e n u t i i n s c h i a v i t ù d iven tano spesso ca t t i v i durante i l per iodo 
degli a m o r i ; come t u t t i i ce rv i che v i v o n o i n uno spazio t roppo r i s t re t to , possono 
diventare assai per ico los i per l ' u o m o , g l i si p rec ip i tano addosso e possono f e r i r l o assai 
gravemente. Quando sono ecci ta t i da l l ' amore combat tono pe r f ino coi ce rv i p i ù grossi 
e non t ra lasciano neppure d i f a r l o dopo averne fa t to l 'esperienza. 

* 
* * 

I CERVI propriamente detti appartengono alle regioni settentrionali del globo: i 
soli maschi sono f o r n i t i d i corna che hanno r a m i o fu s t i c i l i n d r i c i . F ra le r a m i f i c a 
z ioni p i ù o meno numerose d i queste corna , a lmeno t r e sono r i v o l t e a l lo i nnanz i ; i 
p r i m i r a m i e i r a m i d i mezzo n o n mancano m a i ; la presenza dei r a m i accessorii è 
meno regolare . Sulla par te esterna del metatarso si osservano r i cch i c i u f f i d i pe l i . I 
l ac r imato i sono g r a n d i . Nei masch i vecchi e p i ù d i rado nelle f e m m i n e vecchie i den t i 
canini del la mascella super iore sporgono a lquanto sugl i a l t r i . I ce rv i p r o p r i a m e n t e 
dett i f o r m a n o u n sot to-genere par t i co la re che appart iene al genere o m o n i m o ( C E R V U S ) . 

Una delle forme più nobili e imponenti di questo sotto-genere è il CERVO NOBILE 

o C E R V O P R O P R I A M E N T E D E T T O ( C E R V U S E L A P H U S ) . È questa la specie p i ù i m p o r 
tante per n o i . Malgrado la sua sveltezza i l cervo nobi le è robusto e ben con fo rma to 
e m e r i t a tale appe l l a t ivo pe l suo po r t amen to maestoso e a l tero . La mole del cervo 
var ia i n m o d o assai considerevole secondo la « razza » e secondo la regione i n cu i 
v ive . L a sua lunghezza complessiva va r i a f r a m . 1,85 e m . 2,15 d i cu i 15 c m . spet
tano al la coda ; l 'al tezza mi su ra t a dal la spalla generalmente è d i m . 1,2, m a p u ò g i u n 
gere anche a m . 1,5; i l peso va r i a f r a 1 6 0 e 270 K g . , tu t t av ia i maschi m o l t o robus t i 
possono acquistare qualchevol ta i l peso d i 3 0 0 K g . La f e m m i n a è assai p i ù piccola 
del maschio da l quale d i f fer isce pu re ne l colore del man te l lo . R igua rdo al la m o l e del 
corpo i l nos t ro cervo è so l tanto i n f e r i o r e a l w a p i t i e a l cervo d i Pers ia ; è p i ù grosso 
d i tu t t e le a l t re specie conosciute che appar tengono a l lo stesso genere. Ha corpo 
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al lungato, r ien t rante agl i i n g u i n i , pet to largo e spalle sporgent i , dorso d i r i t t o e piano, 
leggermente r ia lzato a l garrese e a r ro tondato nella regione sacrale, collo lungo , sottile 
e compresso ai l a t i , testa lunga, alta e larga al l 'occipi te , for temente assottigliata 
nel la parte an te r io re ; la f ron te è piana e infossata i n mezzo agl i occhi , i l dorso 
del naso è d i r i t t o . Gl i occhi hanno una grandezza media e sono v ivac iss imi , la 
pup i l l a è ovale. I l a c r ima to i scendono obl iquamente al lo i n g i ù verso l 'angolo della 
bocca; sono abbastanza g rand i e f o r m a n o una stret ta infossatura al lungata d i cui 
le pareti in te rne secernono una sostanza grassa e densa d i cui l ' an imale si libera 
p i ù t a rd i f regandosi ai t r o n c h i degli a lbe r i . Le gambe mediocremente alte, so t t i l i , 
ma robuste, reggono i l corpo ; g l i zoccoli d i r i t t i , aguzzi, s t re t t i e so t t i l i avvolgono 
le d i t a ; le unghie pos ter ior i sono ova l i , t roncate a l l ' e s t r e m i t à e scendono d i r i t t e verso 
i l suolo senza p e r ò toccarlo. La coda d i f o r m a conica si assottiglia a l l ' e s t r e m i t à . Grossi 
pel i setolosi che sovrastano una fina lanetta, r i cop rono i l corpo e sono aderenti e 
l i sc i , si a l lungano soltanto i n modo assai considerevole nel la parte anter iore del collo. 
Secondo me i l mante l lo invernale non si compone d i pe l i setolosi, m a semplicemente 
d i peli lanosi t r a s fo rma t i i n modo par t icolare f r a i qua l i s ' incontrano ancora qua e 
là va r i pe l i o r d i n a r i . Del resto è m o l t o d i f f i c i l e riconoscere l ' indole e la na tura dei 
pel i che costituiscono i l mante l lo inverna le delle specie selvatiche che abitano la Ger
mania e si sbaglia con mol ta fac i l i t à . I l labbro superiore del cervo nobi le non penzola 
affatto sul labbro in fe r io re e por ta tre fde d i pel i setolosi so t t i l i e l u n g h i ; a l t r i peli d i 
ugual na tura si osservano sopra g l i occhi . I l co lo r i to del cervo si modi f i ca secondo 
la stagione, l ' e tà e i l sesso de l l ' an imale . Ne l l ' i nverno i pel i setolosi sono b runo-g r ig i 
e bruno-ross icc i nell 'estate; la lanetta è g r ig io -c iner ina e d i colore b run icc io all 'estre
m i t à . Sulla bocca i pe l i sono ner icci , que l l i che circondano l 'ano hanno una t inta 
gial lognola. Nei p r i m i mesi della lo ro v i t a g l ' i n d i v i d u i g iovan i sono chiazzati d i bianco 
sul fondo bruno-rosso del mante l lo . I co lo r i del pelame vanno soggetti a mo l t e alte
razioni p e r c h è la t in ta fondamenta le ora tende al b runo -ne ro ed ora al g i a l lo - fu lvo . 
Sono r a r i s s imi i cervi macchiet ta t i d i bianco sopra un fondo d i colore e i cervi i n t i e 
ramente b ianch i . I n questi u l t i m i t e m p i parecchi W a p i t i vennero inc roc ia t i con esito 
felice col nostro cervo nobi le . 

Le corna del cervo posano sopra u n breve stelo, sono d i r i t t e e semplicemente 
ramif ica te . I fus t i s ' incurvano fin dalla base descrivendo u n arco abbastanza p r o n u n 
ziato, d i re t to sul p iano della f ron te a l l ' i nd i e t ro e a l l ' i n f u o r i ; nel la parte superiore 
piegano leggermente ad arco a l l ' i nd i e t ro , volgendo le punte l 'una verso l 'a l t ra . Alla 
base del fusto, sulla parte anter iore del medes imo, spunta la p r i m a ramificazione 
r ivo l t a allo innanz i e a l l ' i n s ù ; sopra questo r amo , a maggiore o m i n o r e distanza, 
spunta i l r a m o avven t i z io ; nel mezzo del fusto spunta i l r a m o mediano e a l l ' e s t r e m i t à 
si f o r m a la cosidetta corona o c ima, f ras tagl ia ta i n v a r i m o d i secondo l ' e t à e la 
na tura del cervo. I fu s t i sono r o t o n d i ma r u v i d i , f o r n i t i d i n o d i o d i perle p i ù o 
meno numerose specialmente nella parte i n f e r i o r e e solcati d i scanalature l o n g i 
t u d i n a l i d i r i t t e o serpeggiant i . Le e s t r e m i t à delle corna sono liscie, anzi levigate, 
d i colore b ianco-sudic io o gia l lognolo , men t re invece i n tu t te le a l t re pa r t i i l corno 
acquista una t i n t a b runo -ch i a r a o b runo -ne ra , secondo i succhi vegetali che ne 
hanno corroso la superfice. Le corna p i ù grosse pesano da 5 a 8 K g . , m a possono 
acquistare t a lvo l t a i l peso d i 40 o 12 K g . ; i f u s t i m i s u r a t i sulla curva tura , sono 
l u n g h i da 80 a 120 c m . ed anche d i p i ù i n qualche caso r a r i s s i m o ; la distanza 
che l i separa var ia f r a 110 c m . e 130 c m . Le corna p i ù pesanti conservate da v a r i 
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secoli ( M o r i t z b u r g ) pesano 18 ,8 K g . Nel 1 8 4 4 venne ucciso nel Tauno u n grosso 
cervo d i c u i le co rna robuste pesavano 15,5 K g . Così a lmeno r i fer i sce i l D o m b r o w s k i . 
Egl i aggiunge i n o l t r e che i f u s t i p i ù l u n g h i conosciu t i finora, m i s u r a t i sul la cu rva tu ra , 
hanno la lunghezza d i 133 e 132 c m . e appar tengono ad u n i n d i v i d u o ucciso a Baden 
nel 1 7 6 2 . I n certe r e g i o n i s ' incont rano de i ce rv i s v i l u p p a t i r ego la rmente , m a f o r n i t i 
d i un fus to solo ed a l t r i che n o n hanno corna . 

l i cervo abi ta ancora ogg id ì quasi tu t t a l 'Eu ropa ad eccezione de l l ' es t remo n o r d ; 
le specie a f f i n i sono di f fuse i n una gran par te de l l 'As ia . I n Europa i l l i m i t e set tentr io
nale del la sua area d i d i f fus ione è i l 6 5 ° grado d i l a t i t ud ine n o r d ; ne l l 'As ia questo 
l imi t e cor r i sponde invece al 5 5 ° grado d i l a t i t ud ine n o r d . Verso mezzogiorno i l Cau
caso e le mon tagne della Manc iu r i a d e l i m i t a n o la sua pa t r i a . Nei paesi ab i ta t i è d i m i 
nuito m o l t o o al t u t t o scomparso ; tale è appun to i l caso nel la Svizzera e i n mo l t e 
par t i della German ia . A b b o n d a p r i n c i p a l m e n t e i n Polonia , nel la Gal l iz ia , nella Boemia , 
nella Morav ia , n e l l ' U n g h e r i a , ne l la Trans i lvan ia , ne l la Car inzia , nel la S t i r i a e ne l 
T i ro lo , ma è p i ù numeroso ancora ne l l 'As ia , sopra tu t to ne l Caucaso e nelle r e g i o n i 
boscose del la Siber ia mer id iona l e . I ce rv i p i ù grossi e robus t i abi tano le ter re c o m 
prese f r a l 'Ungher ia e la Buccovina, la Pomeran ia e la par te or ien ta le del la Pruss ia ; i 
più debol i si t r o v a n o nel le a l t r e p a r t i d e l l ' i m p e r o . 11 cervo preferisce le reg ion i m o n 
tuose alle piane e sopra tu t to le foreste cost i tui te d i a lbe r i m o l l o f r o n z u t i . I v i si r ac 
coglie i n b r a n c h i p i ù o meno n u m e r o s i , d i v i s i per e t à e per sesso: le m a d r i , i p i c c i n i , 
i f u son i , i f o r c u t i e le f e m m i n e g iovan i r i m a n g o n o quasi sempre in s i eme ; i maschi 
adul t i f o r m a n o p icco l i b r a n c h i e i ce rv i p i ù vecchi menano v i t a isolata fino al 
tempo degl i a m o r i i n cu i s i uniscono agl i a l t r i . P e r c i ò i b r anch i p i ù numeros i c o n 
stano d i f e m m i n e e d i maschi g iovan i e i b r anch i p i ù p icco l i sono cos t i tu i t i d i 
maschi d i mezza e t à . 11 branco è sempre guidato da una f e m m i n a che è al la testa 
della schiera e d i r ige t u t t i g l i a l t r i ce rv i . Le cose n o n m u t a n o neppure ne l per iodo 
degli a m o r i , finché i maschi n o n si accoppiano colle f e m m i n e . Durante l ' i n v e r n o 
i l cervo abbandona la montagna per scendere nelle val late so t tos tan t i ; nell 'estate 
sale sulle punte p i ù alte del le giogaie secondarie ; m a i n generale r i m a n e fedele 
al luogo che ha scelto finché nessuno ve lo d i s t u r b i . Cambia d i d o m i c i l i o sol tanto 
nel per iodo degl i a m o r i o quando met te le nuove corna, oppure anche se scar
seggia d i c ibo . Siccome le corna spuntate d i recente sono ancora debol i e poco 
consistenti , è costret to a t ra t teners i nel le boscaglie d i basso fus to o f r a i cespugli 
più bassi a c c i o c c h é le corna non vengano offese cozzando cont ro i r a m i e i t r o n c h i 
degli a l b e r i ; se i l bosco è poco t r a n q u i l l o qua lchevol ta scende pe r f ino ne i campi 
di cereal i . I l cervo passa la g iorna ta accovacciato nel suo g i a c i g l i o ; verso sera va 
in cerca d i c ibo , p i ù presto nell 'estate che non d ' i nve rno . Nei luogh i i n cu i si crede 
assolutamente s icuro, t a lo ra va a l pascolo anche d i g io rno . Quando esce dal suo 
giaciglio per andare i n cerca d i c ibo , si avv ia con u n rap ido t r o t t o ; ne l r i t o r n o 
cammina invece m o l t o adagio. R i m a n e ancora ne l bosco quando i l sole è g ià al to 
su l l ' o r i zzon te ; la rug iada m a t t u t i n a che r i copre le fogl ie è m o l t o sgradevole al cervo 

i ! quale p e r c i ò vuole lasciarla asciugare. 
T u t t i i m o v i m e n t i del cervo sono leggeri ed eleganti ma nel lo stesso t empo assai 

d i g n i t o s i ; i l p o r t a m e n t o del maschio ha una m a e s t à par t ico lare . La sua andatura o r d i 
nar ia è u n passo a l l u n g a t o ; i l t r o t t o è velociss imo e la r a p i d i t à del galoppo supera 
qualsiasi i m m a g i n a z i o n e . Mentre t r o t t a i l cervo a l lunga i l collo al lo i n n a n z i , ne l 
galoppo lo volge a l l ' i n d i e t r o . Spicca con somma fac i l i tà sal t i por ten tos i , supera 
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fac i lmente ostacoli d 'ogn i sorta e i n caso d i bisogno attraversa a nuoto l agh i , fiumi e 
persino bracci d i mare come accade i n Norvegia . I l cacciatore studia ogni mossa de l 
l ' an imale , ogn i traccia che lasci d i s è o che accenni alla sua presenza. Gl i i n d i z i che 
possono r ive la re la presenza e la na tura del cervo f u r o n o di l igentemente osservati fin 
da i t e m p i p iù an t i ch i . Quando ha esaminato brevemente le o r m e de l l ' an imale i l cac
ciatore esperto sa riconoscere con certezza se appartengono a u n maschio o ad una 
f e m m i n a e riesce pe r f ino a va lu ta re l ' e t à del cervo. G l ' i n d i z i sono de t t i g ius t i quando 
non ingannano e bastano al cacciatore per giudicare i l cervo. G l i an t i ch i ne conosce
vano 7 2 ; ma Die t r i ch d i W i n c k e l l crede che i n r e a l t à si r iducano a 27 . Ne a c c e n n e r ò 
a lcun i . I l cosidetto l i m i t e consiste i n c iò che, se i l cervo è grasso, i passi della gamba 
d i r i t t a e della s inis t ra n o n si t rovano i n l inea re t ta l 'uno d ie t ro l ' a l t ro , m a l 'uno 
accanto a l l ' a l t r o . Dalla larghezza del passo si riconosce i l peso de l l ' an imale . L a traccia 
ind ica u n maschio se lo s tampo dei p i ed i si t r ova p i ù lontano che non nella f e m m i n a ; 
se oltrepassa la larghezza d i 75 c m . i l cervo a v r à g i à u n corno con dieci r a m i . Nel 
mezzo de l l ' o rma si osserva una piccola sporgenza che i n tedesco ha pure u n nome 
par t icolare . Qualche vo l t a v i r i m a n e anche l ' i m p r o n t a delle d i ta e questo è u n indizio 
impor t an t e pel cacciatore; g l i zoccoli del maschio lasciano u n ' i m p r o n t a p i ù ottusa 
d i que l l i della f e m m i n a che sono p i ù aguzzi . I l cosidetto filo è una piccola r iga l o n 
g i tud ina le leggermente r ia lzata che si estende f r a i due zocco l i ; i l s igi l lo è una pal lot 
tola d i ter ra scavata dal lo zoccolo e v ia dicendo. A questi i nd i z i g ius t i , se ne aggiungono 
m o l t i a l t r i f r a cui p r imeggiano que l l i lasciati dal cervo sugl i a lbe r i durante lo sviluppo 
delle fusa nelle corna. È chiaro che le persone inesperte non r iusci rebbero a d is t in
guere le o r m e del maschio da quelle della f e m m i n a anche se le vedessero l 'una 
accanto a l l ' a l t ra . 

T r a i sensi del cervo sono m o l t o bene sv i luppa t i l ' ud i to , l ' odora to e la vista. I l 
cervo fiuta l ' uomo anche alla distanza d i 600 passi: ha u n ud i to acutissimo e non gl i 
sfugge neppure i l p i ù leggero f rusc io . I na tu ra l i s t i n o n sono t r o p p o concord i in torno 
a l l ' indole e alle p r o p r i e t à in te l l e t tua l i del cervo. I l cacciatore è p iut tos to procl ive a 
considerare i l suo ben iamino come l ' i m m a g i n e della perfezione p i ù c o m p l e t a ; invece 
l 'osservatore meno par t ig iano lo paragona con a l t r i a n i m a l i e lo giudica meno favo
revolmente , dicendo che non è p i ù assennato n è p i ù s impat ico degl i a l t r i r u m i n a n t i 
selvat ici . È m o l t o t i m i d o e pauroso, m a n o n già astuto e in te l l igente . Ha una memor ia 
debole e poca a t t i tud ine ad i m p a r a r e ; tu t tav ia al la lunga l 'esperienza lo istruisce; 
quando è eccitato da qualche passione, d iment ica la sua inna ta prudenza e trascura 
la p r o p r i a sicurezza. Non si rende s impat ico i n nessun m o d o . I l maschio è molto 
egoista e pensa sol tanto a s è , subord inando t u t t o i l resto ai p r o p r i g o d i m e n t i . Trat ta 
sempre la f e m m i n a i n m o d o assai grossolano; duran te i l per iodo degli a m o r i la m a l 
t r a t t a a d d i r i t t u r a . I l maschio n o n conosce l ' a m o r e ; la f e m m i n a sola ama ed accudisce 
teneramente i suoi figli. F i n c h é ha bisogno de l l ' a iu to a l t r u i i l cervo è mansueto e 
sensibile a l l ' amic iz i a dei compagni ; m a appena acquista la coscienza della propr ia 
forza d imen t i ca comple tamente i benefiz i r i c e v u t i i n passato. G l i a l t r i a n i m a l i g l i sono 
i n d i f f e r e n t i o sg radevo l i ; ha paura dei p i ù f o r t i e m a l t r a t t a i debo l i . Quando si crede 
offeso va i n col lera , torce i l l abbro super iore e a r r icc ia i l muso , d ig r igna i den t i , volge 
g l i occhi a destra e a s in is t ra con espressione feroce, abbassa la testa e si t iene pronto 
al l 'a t tacco. Durante i l per iodo degl i a m o r i è a d d i r i t t u r a f u o r i d i s è , d imen t i ca tu t to , 
t rascura pe r f ino i l pascolo quo t id iano e pensa unicamente a l la f e m m i n a desiderata e 
agl i a l t r i maschi che gliene contendono i l possesso. U n cervo i n n a m o r a t o che s i aggira 
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nel la sua fores ta na t i va è uno splendido an ima le che fa u n effet to maestoso ; r i nch iuso 
m gabbia d iven t a r i p u g n a n t e . L a f e m m i n a n o n è m o l t o diversa da l maschio , m a ha 
u n ì n d o l e p i ù m i t e , p i ù affet tuosa e per conseguenza anche p i ù s impa t i ca . Siccome n o n 
possiede le a r m i de l maschio ne l la v i t a l ibe ra appare ancora p i ù t i m i d a e paurosa d i 
questo, p e r c i ò assume quasi sempre la d i rez ione del la schiera, m a n o n d à p r o v a d i 
avere una grande in te l l igenza . Del resto, t an to i l maschio quanto la f e m m i n a pa iono 
assai p i ù i n t e l l i g e n t i d i c iò che n o n siano i n r e a l t à per la squisi tezza dei l o r o sensi. 

P robab i lmen te i l cervo è tanto t i m i d o p e r c h è l 'esperienza g l i ha d i m o s t r a t o che l ' u o m o 
è i l suo peggiore nemico e ha po tu to apprezzarne la t e r r i b i l e potenza. Nei l u o g h i i n 
cui si sente per fe t tamente p ro te t to , è f iduc ios i s s imo. N e l P r a t e r presso Vienna si t r o v a 
vano a lcun i a n n i o r sono n u m e r o s i b r a n c h i d i sp lend id i ce rv i i qua l i s 'erano avvezzat i 
benissimo a l la fo l l a de i v i a n d a n t i e posso a f f e rmare per esperienza che pe rmet tevano 
alle persone d i avv i c ina r s i a l l o r o steccato fino a l la distanza d i c irca t ren ta passi. Uno 
d i quei ce rv i d i v e n t ò a poco a poco cos ì audace che ven iva baldanzosamente al la t r a t 
tor ia , si aggi rava i n t o r n o al le tavole , leccava le bel le m a n i delle s ignore pregandole 
di po rge rg l i zucchero o c iambel le . Quel be l l i s s imo cervo n o n faceva m a i male a nes
suno che lo trattasse bene, m a presentava subi to le corna alle persone male i n t e n z i o 
nate che minacc iavano d i c o r b e l l a r l o : ebbe una fine t ragica . U n m o v i m e n t o d i so rd ina to 
che egli fece i m p i g l i ò i r a m i delle sue corna ne l la spal l ie ra del la seggiola, g e t t ò a 
terra ch i v i stava seduto, ne f u spaventato, i m b r o g l i o s s i sempre p i ù nel la seggiola, s i 
i n a s p r ì fino a l l ' e s t r emo l i m i t e a m o t i v o d i que l carico inatteso e f u g g ì i n f u r i a t o ne l 
parco dove d e s t ò i l t e r ro r e f r a g l i a l t r i c e r v i , p rec ip i tandos i con r abb ia cos ì cieca sopra 
chi t rans i tava d i là , che a l la pe r f ine , lo s i dovet te uccidere, sebbene a m a l i n c u o r e . 
Mentre pascola i l cervo ha spesso una d o c i l i t à sorprendente . 

La cosa è al t u t to d iversa se i l cervo è chiuso i n uno spazio r i s t r e t to o se i n c o 
mincia a sent i re g l i e f fe t t i de l l ' amore . A l l o r a la p i ù piccola cosa basta per i n a s p r i r l o 
e i n d u r l o ad aggredire l ' u o m o . I n t u t t i i l i b r i d i caccia, tan to ne i vecchi quanto ne i 
nuovi leggiamo che m o l t i ce rv i aggredi rono ed uccisero mol t e persone senza esserne 
provocat i i n v e r u n m o d o . « Nel 1637 », racconta i l F l e m m i n g nel suo Cacciatore 
tedesco, « i l cuoco del castello d i Har tens te in faceva t u t t i i g i o r n i l ' e lemosina d i u n 
po' d i c ibo ad u n giovane cervo e a una povera serva del paese. Durante l ' au tunno i l 
cervo i n c o n t r ò la povera ragazza nel bosco e la uccise, m a p r i m a che la giovane fosse 
sepolta, venne ucciso egli stesso e gettato ai cani ». I cerv i che v i v o n o ne i pa rch i e 
nei g i a r d i n i zoo log ic i perdono a poco a poco la l o r o inna ta paura d e l l ' u o m o e sono 
assai p i ù per ico los i d i q u e l l i che menano v i t a l ibe ra . I l Lenz v ide un cervo appar te 
nente al G i a r d i n o Zoologico d i Ka l l enberg presso Coburgo, i l quale aveva g ià ucciso 
due b a m b i n i e si p rec ip i t ava con s o m m o f u r o r e con t ro i l suo guard iano , a l l o r c h é 
questo si r i f i u t a v a d i d a r g l i a l t r o c ibo. A Gotha, u n cervo addomest icato, i n u n eccesso 
di rabbia , i n f i l zò u n corno ne l l 'occhio del suo guard iano pel quale aveva sempre d i m o 
strato u n g rande affe t to e lo uccise a l l ' i s tante , toccandogl i i l cervel lo . A Potsdam u n 
cervo b ianco al t u t to domest ico uccise nel m o d o p i ù crudele i l suo custode col quale 
aveva sempre vissuto i n o t t i m a a r m o n i a . Si po t rebbero enumerare m o l t i s s i m i casi c o n 
s i m i l i . L a f e m m i n a n o n è p i ù gent i le e mansueta del maschio , m a siccome è s p r o v 
veduta d i a r m i , riesce meno per icolosa; t u t t av ia quando va i n col lera s ' i n f i a m m a come 

la pagl ia e adopera o t t i m a m e n t e g l i zoccol i appena si t r a t t a d i mani fes ta re la p r o p r i a 
avversione per l ' u o m o o per g l i a l t r i a n i m a l i . A d ogn i m o d o tanto i l maschio quan to 
la f e m m i n a si lasciano addomest icare , a lmeno fino ad u n certo pun to e r iescono anche 



506 Orarne undecima: Artiodattili 

a i m p a r a r e d ivers i esercizi ; m a per questo r iguardo qualunque capra l i supera senza 
d i f f i co l t à . Nel 1739 Augusto I I I d i Polonia usciva i n una carrozza t i ra ta da ot to cervi 
addomest ica t i ; i duchi d i Zwe ib r i i cken e d i Meiningen avevano anch'essi m o l t i cervi 
b i anch i da t i r o . Oggid ì i ce rv i da sella vengono soltanto adoperat i dagl i scozzoni e 
da i g innast ic i che fanno g l i esercizi sul la corda. 1 cervi t enu t i i n s c h i a v i t ù non d à n n o 
grande impor t anza al c ibo, r i ch iedono poche cure, v i v o n o benissimo in uno spazio 
mo l to r i s t re t to , si r i p roducono senza alcuna d i f f ico l tà e producono i b r i d i fecondi i nc ro 
ciandosi colle specie a f f i n i . I n f a t t i i t en ta t iv i f a t t i per ot tenere una razza p iù robusta 
incrociando i l cervo nobi le col w a p i t i n o n f u r o n o al tu t to i n f r u t t u o s i . 

I l cibo del cervo var ia secondo le s tagioni . Ne l l ' i nve rno questo animale mangia le 
piant icel le che al l ignano i n t o r n o alle fontane e alle sorgent i , i ge rmogl i che riesce 
ancora a t rovare , la corteccia degli a lbe r i , l ' e r ica , le fogl ie delle more , i l vischio ed 
a l t r i c ib i c o n s i m i l i ; nella p r imave ra si nu t re d i gemme e d i ge rmogl i p rovvedut i o 
sp rovvedu t i d i fogl ie , d i erbe e d i civaie, m a non disdegna neppure i chicchi dei cereali, 
le rape, i cavol i , le f r u t t a d i var ie sorta, le patate, i faggio l i e le ghiande. Secondo i l 
Blasius i cerv i che abi tano la parte set tentrionale della Germania mangerebbero le 
patate soltanto da una c inquant ina d ' a n n i ; del resto col succedersi delle generazioni 
hanno al teralo a lquanto i lo ro gust i . Durante i l per iodo degli a m o r i i maschi p iù vecchi 
mangiano soltanto lo stretto necessario per v ivere e a l lo ra d ivorano i f u n g h i , anche 
que l l i che sono velenosi per l ' u o m o . I l cervo è ghio t to del sale come la maggior parte 
degl i a l t r i r u m i n a n t i . 

G l i i n d i v i d u i p i ù robus t i depongono le corna nel mese d i febbraio o al p i ù tardi 
i n m a r z o ; le nuove corna non sono complete che al la fine d i l u g l i o ; invece i maschi 
p i ù g iovan i por tano ancora i f u s t i nel mese d i maggio, m a nell 'agosto le l o ro corna 
hanno g ià acquistato le fusa e le solite f ras tagl ia ture . La m u t a del pelo è i n rapporto 
col cambiamento delle corna ; l ' a t t i v i t à sessuale si collega a queste due funz ion i . 
Quando le corna sono cadute, spunta l ' ab i to estivo e appena questo è completo la 
f e m m i n a d à al la luce i l p icc ino. I I maschio va i n calore a l l o r c h é por ta i l mantel lo 
estivo comple to e perde i pe l i setolosi dopo i l per iodo degl i a m o r i ; t e rmina to questo 
per iodo incominc iano a sv i luppars i i pe l i che dovranno cost i tuire i l mante l lo invernale. 

« La frega del cervo », dice Die t r i ch d i W i n c k e l l , « incominc ia al p r i n c ip io d i set
tembre e du ra fino alla m e t à d 'o t tobre . Verso la fine d i agosto, quando i maschi sono 
p iù p i n g u i , l ' i s t in to amoroso si r i svegl ia nei p iù robus t i . Essi ne d à n n o indiz io col 
lo ro g r ido — suono gradevole al cacciatore, m a t u t t ' a l t r o che piacevole per g l i orecchi 
ben cos t ru t t i — che da p r inc ip io fa loro per f ino gonf iare i l co l lo . I l luogo i n cui i l cervo 
ha g i à passato uno dei suoi pe r iod i amoros i è sempre scelto da esso negli anni 
seguenti, p u r c h é i l bosco non sia muta to . I luoghi d i ta l sorta prendono i l nome di 
campi degli a m o r i . Le f e m m i n e si aggirano a poca distanza da questi campi i n pic
cole comi t ive d i 6, 8, 10 e ta lora anche 12 i n d i v i d u i , ma si nascondono, forse per 
c ive t ter ia , al cervo i nnamora to . Questo t ro t t a incessantemente col naso a te r ra , per 
f iu ta re i l sito dove stat ino nascoste. Se in tan to capita qualche cervo debol ino o qualche 
fusone, i l maschio adul to l i scaccia i v i r t ù dei p ien i po te r i che si a t t r ibuisce ed eser
cita colla massima s e v e r i t à . Nessuna delle f e m m i n e elette dal cervo deve al lontanars i 
n e m m e n o di 3 0 pass i : i l l o r o signore e padrone le r icaccia tu t te ne l campo degli 
a m o r i . L à , i n mezzo a tante a t t ra t t ive , cresce d 'ora i n ora l ' i s t i n to amoroso ; tu t tav ia le 
f e m m i n e , a lmeno le p i ù g iovan i , cont inuano a r i f i u t a r e le carezze del maschio, i l quale 
t r o t t a l o r o i n t o r n o senza posa per m o d o che l ' e rba inar idisce lungo i l suo passaggio. 
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« A I m a t t i n o e a l la sera i l bosco echeggia de l g r i d o d ' amore de l maschio che 
si pe rme t t e appena d i mangia re e s i r i n f r e sca so l tanto d i t r a t t o i n t r a t t o a qualche 
sorgente v i c i n a ove lo debbono accompagnare le sue spose. A l t r i masch i m e n o 

fe l i c i d i l u i r i s p o n d o n o con i n v i d i a a l suo g r i d o e si a v v i c i n a n o a l campo degl i 
a m o r i , decisi ad osar tu t to per met te rs i a l suo posto, sia co l va lo re , sia col l ' as tuzia . 

Appena i l cervo , c i rconda to dal le sue bel le , vede da l on t ano u n r i va l e , si avanza per 
a f f ron t a r l o , f o l l e d i gelosia. A l l o r a s ' impegna una lo t ta che spesso finisce col la m o r t e 
di uno de i c o m b a t t e n t i o d ' amb idue . G l i avversa r i i n f u r i a t i si p rec ip i t ano l ' uno con t ro 
l ' a l t ro colle corna abbassate e ten tano d i aggred i r s i o d i d i fenders i a v icenda con 
meravigliosa destrezza. Da lon tano r i suona ne l bosco l ' u r t o delle corna e gua i se i l 
corpo dei c o m b a t t e n t i presenta u n p iccolo spazio nudo p r o d o t t o d a l l ' e t à o da qualche 
altra causa! L ' avve r sa r io se ne vale cer tamente per conf i cca rv i la pun ta aguzza del le 
sue corna . Qualche vo l t a du ran te la lo t t a le corna s ' in t recc iano f r a l o r o per m o d o da 
produr re la m o r t e de i due c e r v i , p e r c h è nessuna forza u m a n a è i n grado d i d i v i d e r l e 
senza danno. Ne l l ' o t t ob re de l 1888 si r i n v e n n e r o nel la landa d i Mosigkau due ce rv i 
colle corna in t reccia te che finirono per m o r i r e annegat i i n u n stagno v i c i n o . Sovente 
i l duello r i m a n e indeciso a lungo . I l v i n t o n o n si r i t i r a se n o n è al t u t t o s f i n i t o ; m a i l 
v inci tore t r o v a u n p r e m i o ne l lo insaziabi le god imen to dei f a v o r i delle sue bel le che 
assistettero a l la pugna, forse con grande interesse. Duran te i l c o m b a t t i m e n t o i ce rv i 
più g iovan i si impossessano per breve t empo del d i r i t t o per cui lo t tano i due 
avversari a d u l t i ; essi a p p r o f i t t a n o dell 'occasione per avv ic ina r s i al le f e m m i n e e per 
godere c iò che s a r à l o r o concesso sol tanto t r e se t t imane dopo, quando i maschi p i ù 
vecchi, i n t i e r amen te spossati, abbandoneranno i l campo degl i a m o r i . L 'accoppiamento 
si compie i n t empo b rev i s s imo . 

« La f e m m i n a non rende d i cer to pane per focaccia se lo sposo si permet te c o n 
tinue i n f e d e l t à . Cerca d i compensare per p r o p r i o conto ne l m i g l i o r m o d o possibile la 
soverchia gelosia del maschio . N o n è vero , che, appena si accorge d'essere fecondata , 
si d iv ida senz 'a l t ro da l c e rvo ; le osservazioni p i ù recent i hanno d i m o s t r a t o i l 

cont rar io . 
« La gestazione du ra da 4 0 a 4 1 se t t imane. Verso la fine d i maggio o nel mese d i 

giugno — secondo i l t empo i n cu i avvenne l ' accoppiamento — nasce u n p icc ino e p i ù 
di rado due. Quando i l par to s 'avvicina la f e m m i n a cerca la so l i tud ine e la quiete ne l 
cuore del bosco. Duran te i p r i m i t re g i o r n i del la l o r o v i t a i p i cc in i sono cos ì debol i che 
non fanno neppure u n passo. Si possono p e r f i n o prendere i n m a n o . I n quel t e m p o 
la madre n o n l i lascia che per b r e v i i s t a n t i ; se per caso è costret ta a fugg i r e , si 
a l lontana appena que l t an to che è necessario per s tornare col la sua finzione i l p e r i 
colo reale o i m m a g i n a r i o che minacc ia la sua p ro l e . Quando i l p icc ino ha una s e t t i 
mana sarebbe vana la speranza d i p i g l i a r l o senza rete. O r m a i segue la m a d r e 
dapper tu t to e si accovaccia subi to ne l l ' e rba al ta se questa g l i o rd ina d i f a r l o , vale 
a d i re se l o avver te con u n g r i d o d ' a l l a rme oppure bat te r ap idamente e fo r t emen te 
i l suolo colle zampe a n t e r i o r i . L a m a d r e lo a l la t ta fino a l p ross imo per iodo degl i 
a m o r i e lo is t ruisce fin da p r i n c i p i o ne l la scelta del c ibo che g l i conviene ». 

Da que l m o m e n t o i n c o m i n c i a la v i t a avventurosa del cervo. La f e m m i n a è g i à 
adulta a l l ' e t à d i t r e a n n i ; i l maschio r ich iede a l cun i ann i d i p i ù per ot tenere i l 
p r iv i l eg io d i d o m i n a r e sulle f e m m i n e . Le corna spuntano per la p r i m a vo l ta f r a i 
sei e i sette mesi e si m u t a n o t u t t i g l i a n n i . Credo o p p o r t u n o d i descrivere b r e v e 
mente i c a m b i a m e n t i a cu i va soggetto i l g iovane cervo e per c iò m i a t t e r r ò al 
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Blasius che ha t ra t t a to questo a rgomento scient if icamente. « È m o l t o d i f f i c i l e 
de te rminare ne l cervo i l n u m e r o delle punte delle corna da l punto d i vis ta del 
cacciatore per ind icare la serie dei l o ro sv i lupp i progress iv i . Ripeto che ciò 
è assai p i ù diff ìc i le ne l cervo che n o n nel capr io lo . Sebbene si osservi spesso 
nel numero delle punte u n progresso i r regolare e i l cervo sia non d i rado in 
regresso, lo sv i luppo u l t e r io re delle corna è sempre regolar iss imo e si p u ò dire 
che i l numero delle punte n o n è i n cont raddiz ione colla forza delle corna del 
cervo, come r i fe r i scono i cacciator i . I na tu ra l i s t i d à n n o maggior impor tanza alla 
f o r m a delle corna a n z i c h é al numero delle lo ro punte . Nel descrivere le punte con
viene dare maggiore impor t anza al la lo ro posizione a n z i c h é al lo ro numero . Hanno 
sol tanto impor t anza quelle punte che sono i n contat to col fusto pr inc ipa le ; tutte 
le r ami f i caz ion i lontane da l fusto pr inc ipa le si debbono r i tenere come puramente 
accidentali e non g ià come modi f i caz ion i essenziali della legge d i formazione che 
de te rmina i l l o ro sv i luppo . Da p r i n c i p i o i l fusto p r inc ipa le ha una sola curva, u n i 
fo rme e poco accentuata, p i ù t a r d i si piega improvv i s amen te a l l ' i nd ie t ro come un 
ginocchio e da questa piega sorge i l r a m o mediano, ment re i l vertice r imane sempre 
d i re t to a l l ' i nden t ro . Una seconda curva, foggiata anch'essa come la piegatura d i un 
ginocchio, si presenta sulla c ima della dodicesima punta , s ' incurva d i nuovo a l l ' ind ie t ro 
e f o r m a u n angolo al disotto della c i m a ; nel la quat tord ices ima punta si osserva una 
terza cu rva ; la ventesima ne presenta un ' a l t r a ; tu t te queste curve si t rovano sempre 
p i ù i n alto verso la c ima del corno, ment re la punta o par te esterna d i questo si volge 
a l l ' i nden t ro . Ogni curva costituisce la base dei seguenti stadi d i sv i luppo . Durante lo 
sv i luppo u l t e r io re delle corna i l p r i m o r a m o , c ioè quel lo che sovrasta g l i occhi , si 
modi f ica i n modo assai notevole. Da p r i n c ip io s ' innalza m a p i ù t a r d i si avvic ina mag
g iormente al la rosa. Nei p r i m i t e m p i f o r m a u n angolo acuto col fusto pr inc ipa le , ma 
i n seguito quest 'angolo si al larga a lquanto . Anche i r a m i med ian i , i r a m i accidentali 
e la c ima vanno soggetti a m u t a m e n t i cons imi l i . 

« Nelle corna del fusone i fu s t i p r i n c i p a l i sono s o t t i l i , d iv i s i e r i v o l t i a l l ' i n f u o r i 
con una curva regolare, m a senza alcuna piegatura foggiata a g inocch io ; le punte si 
volgono nuovamente a l l ' i nden t ro . Quando lo sv i luppo è p i ù avanzato spuntano dai 
fus t i p r inc ipa l i piccol i r a m i d i r i t t i , r i v o l t i a l l ' i n s ù e m o l t o l on t an i dalla rosa. Nel cervo 
fo rn i to d i sei punte, i l fusto pr inc ipa le n o n è ancora m o l t o diverso dai precedenti , ma 
presenta verso i l mezzo una brusca piegatura foggiata a g inocchio e descrive un arco 
r i v o l t o a l l ' i nd i e t ro tanto nel la m e t à superiore quanto nel la m e t à i n f e r i o r e ; i l piccolo 
r a m o d i mezzo si t rova su quella par te del la curva a ginocchio che è r i v o l t a allo 
innanzi ; i l p r i m o r a m o che sovrasta g l i occhi è g i à a lquanto p i ù basso. R r amo di 
mezzo p u ò mancare tanto i n uno quanto ne i due fus t i come si osserva spesso nei 
cerv i f o r n i t i d i sei p u n t e ; quando mancasse anche i l p r i m o r a m o che sovrasta g l i 
occhi , si avrebbe u n fusone i l quale p e r ò , considerato secondo la f o r m a delle corna, 
sarebbe p u r sempre u n cervo a sei punte . Nel cervo a o t to punte , o l t r e a l r a m o d i 
mezzo e a que l lo che sovrasta g l i occhi , assai p i ù robus t i e o r m a i quasi perpendico
l a r i , osserviamo ancora una b i forcaz ione t e rmina le . Anche q u i , ne l la magg io r parte 
dei casi, i r a m i accessori sono appena accennati dal la fo rmaz ione ad angolo del fusto 
p r inc ipa l e : secondo la f o r m a delle corna questi cervi sarebbero cerv i a Otto punte, 
ma i cacciatori l i considerano sol tanto come cerv i a sei punte . Nei ce rv i dai dieci r a m i 
appare per la p r i m a vol ta i l r a m o accessorio che p e r ò p u ò essere indica to semplice
mente da u n o r lo acuto del fus to p r inc ipa le ; i n questo caso abb iamo dei ce rv i a otto 
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r a m i che i n r e a l t à s i debbono considerare come ce rv i f o r n i t i d i d iec i pun te . Anche 
la b i fo rcaz ione esterna p u ò essere r u d i m e n t a l e ; i n t a l caso, invece d i ce rv i a dieci 
r a m i , a b b i a m o dei cerv i a sei r a m i ; quando p o i i l r a m o d i mezzo è anch'esso r u d i 
menta le , l o s v i l u p p o delle corna appare m o l t o scarso; sebbene i l cervo si debba 
considerare come u n cervo a dieci r a m i . Ne l cervo a dod i c i pun te osserv iamo per la 
p r i m a v o l t a la c i m a . I l fus to p r i nc ipa l e si volge a l l ' i n d i e t r o piegandosi a guisa d i u n 
ginocchio , m a to rna a vo lgers i a l l ' i n d e n t r o col la pun t a . I n questo caso le s ingole 
punte n o n sono p i ù collocate tu t te quante a l lo stesso p iano u n i f o r m e m e n t e arcuato ; 
l ' e s t r e m i t à del fus to p r i nc ipa l e fa un 'eccezione a l la regola col la seconda r i p i e g a t u r a 
a g inocchio , p o i c h é spunta prec isamente ne l lo stesso p u n t o i n cui le due e s t r e m i t à 
della b i fo rcaz ione de l corno si staccano dal la par te super iore ind iv i sa de l fus to p r i n 
cipale, f o r m a n d o con esse la base del la c i m a . 

« Anche q u i le va r i e p a r t i de l c o r n o possono essere r u d i m e n t a l i . I r a m i accessori 
mancano quasi sempre e a l l o r a abb iamo i cos ì de t t i cervi a c i m a e a dieci r a m i i 
qual i si possono cons iderare con rag ione come ce rv i a dod i c i p u n t e ; sovente manca 
i l r a m o accessorio esterno del la fo rche t ta e a l l o r a la c i m a de l corno è d i nuovo r a p 
presentata da una sempl ice b i fo rcaz ione ; m a le pun te si t r ovano ancora tu t te quante 
nello stesso p iano u n i f o r m e m e n t e i n c u r v a t e ; anche quest i ce rv i a dieci r a m i si deb
bono considerare come ce rv i a dod ic i pun te . Queste possono essere cos ì r u d i m e n t a l i , 
che, dal pun to d i v is ta dei caccia tor i , si po t rebbero considerare come cerv i a sei punte 
certi i n d i v i d u i che i n r e a l t à sono c e r v i a dod ic i pun t e ; m a i casi d i ta l sor ta sono 
abbastanza r a r i . Nei ce rv i f o r n i t i d i q u a t t o r d i c i r a m i la pun ta delle corna che i n 
quel l i a dod i c i punte è r i v o l t a a l l ' i n d i e t r o , f o r m a nuovamente una forche t ta regolare , 
vale a d i r e acquista u n r a m o accessorio; p e r c i ò d ie t ro la p r i m a si f o r m a u n ' a l t r a 
biforcazione che si d i v i d e u n po ' p i ù i n su del la fo rche t ta precedente. Questa doppia 
bi forcazione d is t ingue la c i m a delle corna d i cui sono f o r n i t i i ce rv i a q u a t t o r d i c i 
r a m i ; a l l o r c h é i n queste corna mancano i r a m i accessori, secondo i caccia tor i i l cervo 
che le po r t a dovrebbe essere u n cervo a dod i c i punte e cos ì d i seguito. Nel la c i m a 
delle corna de i c e rv i a sedici pun te , i l fus to p r inc ipa l e s ' incurva nnovamente a l l ' i n 
d ie t ro , d ie t ro la dopp ia fo rche t t a del cervo a q u a t t o r d i c i punte , ma t o r n a a r i vo lge re 
'.a punta a l l ' i n d e n t r o ; la q u i n t u p l a c ima del cervo a d ic io t to r a m i sv i luppa la pun ta 
del fusto p r i n c i p a l e del cervo a sedici r a m i i l quale n o n ta rda ad acquistare u n a l t ro 
r amo accessorio r i v o l t o a l l ' i n f u o r i ; i n questo modo si f o r m a una t r i p l i c e fo rche t t a i 
cui s ingo l i r a m i sono col locat i uno sopra l ' a l t ro e d ie t ro l ' a l t r o a v icenda e s ' i n n a l 
zano grada tamente d a l l ' i n n a n z i a l l ' i n d i e t r o ; questa t r i p l i c e forchet ta , u n i t a a l la doppia 
curva tu ra de l fus to p r inc ipa l e , d is t ingue i l cervo a d ic io t to r a m i . Ne l cervo f o r n i t o d i 
vent i r a m i i l fus to p r inc ipa l e t o r n a ad i n c u r v a r s i a l l ' i n d i e t r o a guisa d i u n g inocchio , 
d ie t ro la t r i p l i c e fo rche t ta che d is t ingue la c ima delle corna dei ce rv i a d ic io t to r a m i , 
per modo che la c i m a delle sue corna presenta sette e s t r e m i t à e t re curve a foggia 
d i g inocchio . Nei c e rv i f o r n i t i d i ven t idue pun te le forchet te della c ima sarebbero i n 
n u m e r o d i q u a t t r o e disposte una d i e t ro l ' a l t r a ; i l fus to p r i n c i p a l e d i una c ima p r e 
senterebbe una t r i p l i c e c u r v a t u r a a g inocchio e v i a d icendo. Questi da t i ind icano lo 
sv i luppo regolare del le co rna ; è certo che la f o r m a e l 'aspetto delle punte sono i n t i 
mamen te collegate col n u m e r o delle m e d e s i m e ; la f o r m a del le corna è la cosa p i ù 
i m p o r t a n t e da cu i si possono a rgu i r e g l i a l t r i cara t te r i d e l l ' a n i m a l e ; i l n u m e r o delle 
punte è d e t e r m i n a t o appun to da l la f o r m a delle corna . Tut te le d i f ferenze che si pos

sono osservare per questo r i g u a r d o non hanno nessuna i m p o r t a n z a pel na tura l i s ta i l 
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quale n o n at t r ibuisce i l p iù piccolo valore neanche alla suddivis ione occasionale dei 
r a m i accessori, p o i c h é tale suddivis ione si p u ò estendere ad ogn i r a m o del fusto p r i n 
cipale e procedere per cos ì d i re a l l ' i n f i n i t o . Le suddiv i s ion i d i t a l sorta si manifestano 
qualchevolta nelle punte del la c ima dei maschi m o l t o vecchi e si osservano pure 
sovente nel r a m o d i mezzo. P e r c i ò i l gran numero d i c ime che si osserva i n certe 
corna celebri appunto per questo r iguardo non ha grande impor t anza agl i occhi del 
natural is ta i l quale considera con s o m m a indi f ferenza le famose corna del cervo d i 
Mor i t zbu rg che aveva sessantasei punte e venne ucciso ne l l ' anno 1696 dal pr incipe 
Federico I I I nella foresta reale. A d ogn i modo è diff ìc i le che le corna del cervo abbiano 
p iù d i ven t i punte r ego la r i ; i cervi a d ic io t to r a m i fanno sempre parte delle collezioni 
abbastanza comple te ; f r a g l i i n d i v i d u i v i v i non sono r a r i i cervi f o r n i t i d i sedici 
punte. Quando possono disporre d i un cibo abbondante, nelle nuove corna i cervi 
passano da sei a dieci pun te ; m a i n generale i l numero delle punte r imane inva
r ia to o retrocede a lquanto. I l cervo a dieci r a m i f o r m a per questo r igua rdo un l imi te 
ben def in i to . 11 cervo che ha por ta ta la c ima a lmeno una vol ta non retrocede mai 
per modo d i essere infer iore ad un cervo regolare f o r n i t o d i dieci corna ». 

« Per ciò che r iguarda i l n u m e r o delle punte », scrive i l D o m b r o w s k i , « conviene 
osservare che quasi t u t t i i ce rv i d i cui le corna adornano oggi i l castello d i Mori tzburg 
non vivevano i n piena l i b e r t à . Erano i n d i v i d u i s ingolarmente robus t i , assoggettati per 
tempo ad una s e m i - s c h i a v i t ù e n u t r i t i m o l t o bene per cui le lo ro corna poterono svi
luppars i i n modo eccezionale acquistando un n u m e r o d i r a m i veramente enorme che 
in cer t i i n d i v i d u i giunse a trenta e per f ino a sessantasei; è chiaro che questi cervi 
facevano sempre bella mos t ra d i s è nelle caccie a cui partecipavano i g ran s ignori del 
paese o fores t ier i ». Questa osservazione del D o m b r o w s k i è destinata a impedi re che 
si esageri l ' impor tanza a t t r i bu i t a generalmente al n u m e r o delle punte nei paragoni 
f a t t i f r a le corna dei cerv i ca t tura t i ai nos t r i g i o r n i e quelle dei cerv i uccisi nei tempi 
andat i . Fondandosi sulle u l t i me osservazioni fat te i n proposi to i l D o m b r o w s k i r i f e 
risce ancora quanto segue: « Dopo un ma tu ro esame della cosa debbo d i re colla 
massima soddisfazione dei cacciatori , che, fat ta astrazione del numero delle punte, 
le corna portentose dei cerv i d i M o r i t z b u r g non sono punto super io r i a quelle dei 
cerv i che vengono uccisi a i nos t r i g i o r n i , e per cert i r i gua rd i sono i n f e r i o r i ad esse. 
1 cacciatori che insidiano con passione questi sp lendid i a n i m a l i uccidono quasi tu t t i 
g l i ann i a lcuni ce rv i in amore d i cu i i l peso var ia f ra 2 7 0 - 2 8 2 Kg . e c iò dimostra 
che i l peso dei cerv i non è punto d i m i n u i t o col l ' andar del t empo, p o i c h é g l i i nd iv idu i 
uccisi a i nos t r i g i o r n i nei d i s t r e t t i d i caccia non pesano meno dei f amos i cervi r imas l i 
ce lebr i per questo r igua rdo ». Qualche tempo fa i l D o m b r o w s k i r i f e r i v a nel giornale 
d i caccia i n t i t o l a to « I l Cacciatore » , che i l peso d i u n grosso cervo ucciso nella Gal-
l iz ia a m m o n t a v a a 298 K g . 

Nei ce rv i sani le nuove corna r ip rendono la posizione che occupavano l 'anno pre
cedente e to rnano ad avere la medesima f o r m a : è questo u n fa t to abbastanza singolare 
per v a r i r i g u a r d i . Siano larghe o strette, r i v o l t e a l l ' i nnanz i o a l l ' i n d i e t r o , negl i anni 
seguenti hanno sempre la stessa f o r m a ; quando i r a m i che sovrastano g l i occhi , i 
r a m i accessori o a l t re punte descr ivono una curva par t ico lare , questa si r iproduce 
i n v a r i a b i l m e n t e nella m u t a successiva. V a r i cacciatori che ebbero occasione d i fare 
m o l t e osservazioni i n t o r n o a c iò accertarono persino che certe p a r t i c o l a r i t à delle corna 
s i t rasmet tono d i generazione i n generazione. Essi assicurano che certe famig l i e si 
possono subi to riconoscere alle corna. È indub i t a to che i l c l i m a , i l c ibo, l'estensione 
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e !e p r o p r i e t à del luogo i n cu i v i v o n o ed a l t re cause analoghe esercitano u n ' i n f l u e n z a 
g rand i s s ima su l la r ami f i caz ione p i ù o meno considerevole delle corna . Ne i l u o g h i i n 
cui i c e rv i sono oggetto d i una caccia m o l t o a t t iva , g l i i n d i v i d u i f o r n i t i d i corna 
mol to r a m i f i c a t e sono r a r i s s i m i , p e r c h è è d i f f i c i l e che essi possano raggiungere i l l o r o 

sv i luppo comple to . 
I n e m i c i p r i n c i p a l i del cervo nob i l e sono i l l upo , la l ince , i l gh io t tone e p i ù r a r a 

mente l ' o r so ; i l l upo e la l ince lo minacc i ano i n m o d o pa r t i co la re . Quando la neve è 
mol to a l ta le m u t e dei l u p i a f f ama t i inseguono a lungo i p o v e r i c e rv i e n o n t a rdano 
a spossarl i . La l ince p i o m b a l o r o addosso quando meno se l 'aspet tano e l i a f f e r r a pel 
collo. Ma i l nemico p i ù t e r r i b i l e del cervo è pu re sempre l ' u o m o , sebbene o g g i d ì n o n 
lo perseguit i e n o n lo uccida p i ù nel m o d o spietato che usava per l ' add ie t ro . M i a s t e r r ò 
dal descrivere la caccia del cervo p e r c h è c iò sarebbe t r o p p o lungo e d ' a l t ronde i l l e t 
tore p o t r à t r o v a r l a i n m o l t i a l t r i l i b r i . A t t u a l m e n t e questo nobi le d i v e r t i m e n t o è g i à 
caduto i n disuso e i caccia tor i v i v e n t i p i ù r i n o m a t i n o n hanno m a i ucciso u n ce rvo ; 
tale cacciagione è r i se rva ta ai g r a n s i g n o r i , p r o p r i e t a r i dei pa r ch i i n cui s i a l levano 

questi sp lend id i a n i m a l i . Le g r a n d i caccie a ba t tu te pra t ica te nei t e m p i anda t i n o n sono 
più che u n lon tano r i c o r d o del passato. I n o s t r i an tenat i adoperavano nel la caccia de l 
cervo sol tanto l ' a r c h i b u g i o . Doveva essere d i cer to ben l i e to i l t empo i n cu i g l i a b i t i 
verdi maneggiavano quasi esclusivamente i l caro a rch ibug io tedesco e consideravano 
i l fuci le sol tanto come u n male necessario a cu i non era possibile s o t t r a r s i ! Si p a r 
tiva per la caccia i n g r a n pompa , col mass imo sfarzo, e l ' a l legr ia cresceva, sopra tu t to 
quando uno dei caccia tor i , n o n abbastanza esperto nel la caccia del cervo, si rendeva 
colpevole d i uno sbaglio e doveva scontar lo con qualche pena. Passato è quel t empo 
e per sempre . La scienza vena to r i a tedesca ha f a t to i l suo t e m p o : sol tanto pochi 
impiegat i fo res ta l i v i si dedicano ancora con a m o r e e qualche cacciatore in te l l igente 
e appassionato de l l ' a r t e sua conserva t u t t o r a le t r a d i z i o n i dei suoi p a d r i . 

Anche i l cervo è t o r m e n t a t o da va r i e specie d i t a f an i . Questi inse t t i r i p u g n a n t i 
depongono le l o r o uova come f anno r ispet to alle renne e p i ù t a r d i le l a rve pe r fo rano 
la pelle del la povera bestia. Anche u n p idocchio che si annida f r a i pe l i , le mosche e 
le zanzare lo t o r m e n t a n o i n s o m m o grado . Per s fuggi re a quest i odios i parassi t i i l 
cervo r i m a n e spesso ne l l ' acqua per va r i e ore . Esso è pure soggetto a parecchie 
malat t ie . N o n d i r ado i l ca rbonchio acquista i ca ra t t e r i d i una vera epizoozia, le 
mala t t ie del fegato, la dissenteria, la carie dei den t i e la t i s i dec imano mise ramente 
le schiere dei ce rv i ; nelle annate cat t ive m o l t i ce rv i soccombono senza cause 

apprezzabi l i . 
Disgrazia tamente i d a n n i a r reca t i dal cervo nob i l e superano d i m o l t o g l i u t i l i che 

si possono r icavare da l suo corpo . Questa è appunto la ragione per cu i i l cervo venne 
d i s t ru t to nel la m a g g i o r par te della Germania . Sebbene la carne, le corna ed i l m a n 
tello siano pagat i a caro prezzo e si apprezzino m o l t i s s i m o i p iacer i d i una t a l caccia, 
i dann i p r o d o t t i da l cervo sono ben l u n g i dall 'essere compensat i . La presenza del cervo 
non è p i ù possibi le col lo stato at tuale del la nos t ra agr ico l tu ra . 

Nei t e m p i anda t i la supers t iz ione popolare t r o v ò m o d o d i occupars i la rgamente 
colle var ie p a r t i del cervo. Ogg id ì i Cinesi sol i adoperano ancora le corna car t i laginee 
dei ce rv i come f a r m a c h i per var ie ma la t t i e e le pagano a car iss imo prezzo. I n Ger
mania erano t enu t i i n g r an conto come possenti m e d i c i n a l i i cos ì de t t i g a m b i dei p e l i , 
le gh iandole l a c r i m a l i , le in tes t ina , i l sangue, g l i o rgan i sessuali, i l bezoar abbastanza 

f requente ne l lo s tomaco dei ce rv i e pers ino g l i escrement i . Colle unghie de l cervo s i 
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facevano cer t i ane l l i c r edu t i ef f icaciss imi con t ro i do lo r i spasmodici e le convuls ion i ; 
ì den t i legati i n o ro e i n argento erano po r t a t i da l cacciatore a guisa d i t a l i sman i . La 
v i t a del cervo era oggetto d i numerose favole a cui prestavano fede persino i cac
c i a t o r i : co l l ' andar del t empo g l i s tudi accurat i dei na tu ra l i s t i posero fine a ta l i 
supers t iz ioni . 

La parte settentrionale-occidentale dell'Africa è abitata da un cervo chiamato 
Cervus barbarus i l quale si dis t ingue b e n s ì dal cervo nobi le , m a n o n p u ò essere con
siderato come una specie par t ico la re . Esso costituisce una semplice v a r i e t à p e r c h è 
rassomigl ia a l cervo nobi le per ogn i r iguardo . F ra le a l t re specie d i questo sotto-genere 
m e r i t a d i essere citato i l W A P I T I de l l 'Amer i ca Set tentr ionale (Cervus canadensis), 
essendo la specie p i ù grossa d i t u t t o i l genere. 

* 
* * 

Fra le altre specie che appartengono al genere di cui trattiamo il primo posto 
spetta al B A R A S I N G A , B A R A Y A , M A H A , Y I N K A R degli I n d i a n i , ch iamato pure C E R V O D I 

P A L U D E dagl i Inglesi ( C E R V U S [Rucervus] D U V A U C E L L I , C. bahrainja ed elaphoides), 
i l quale rappresenta u n sottogenere par t ico la re (Rucervus). I l suo corpo giunge alla 
lunghezza d i circa 2 m . d i cui 20 c m . spettano alla coda; l 'altezza misura ta dalla 
spalla è d i m . 4 ,15 ; ha f o r m a snella ed elegante, testa re la t ivamente corta , acumi 
nata verso i l muso a guisa d i una p i r a m i d e , orecchi g r a n d i e l a rgh i s s imi , occhi g ran 
d i ss imi e b e l l i ; le zampe sono alte, m a robuste ; la coda cor ta , m a assai p iù lunga d i 
quella del cervo nobi le , acquista appena la m e t à della lunghezza d i quel la del daino. 
I l pelame è r icco e f o l t o ; i s ingol i pel i sono l u n g h i e abbastanza fini; l ' ins ieme del 
mante l lo appare ispido e u n po ' a r ru f fa to p e r c h è i pe l i n o n hanno una lunghezza u n i 
f o r m e . G l i orecchi sono coper t i es ter iormente d i pe l i b r e v i e rego la r i e in ternamente 
d i pel i lunghiss imi , quasi ve l los i . I pe l i che r i coprono i l corpo sono b r u n o - g r i g i alla 
radice, b r u n o - d o r a t i nel mezzo e p iù scur i al la punta per la lunghezza d i 2 m m . 
Nell 'estate la t i n t a generale del mante l lo è b runo- rosso-dora ta ; t u t t av ia nel le par t i 
i n f e r i o r i del corpo passa al g r ig io e a l g ia l lo -ch ia ro p e r c h è i n queste p a r t i i s ingoli 
pel i sono f o r n i t i d i punte gr igie o g ia l lo -ch ia re . Sul dorso cor re una larga striscia di 
color b runo-scuro che r i copre la maggior parte del la coda g ia l lo -ch ia ra al la punta ed 
è de l imi t a t a la te ra lmente da una serie d i macchiet te g ia l lo -dora te . La testa è b r u n o -
rossa e screziata d i color g ia l lo -dora to sulla f r o n t e e sulla par te super iore del muso ; 
la testa e i l a t i del muso sono g r i g i , la parte in fe r io re del muso è b ianco-gr ig ia come 
la gola e i l men to . Die t ro la parte nuda del muso scorre una fascia b runo-scura , abba
stanza larga, che è pure accennata sul l abbro i n f e r i o r e quasi b ianco. Una seconda 
fascia poco d is t in ta , che f o r m a i n certo modo la cont inuazione della p r i m a , scorre 
da u n occhio a l l ' a l t r o e si p ro lunga verso i l muso. Mer i tano d i essere no t a t i cer t i 
pel i l u n g h i e setolosi che c i rcondano la parte nuda de l muso e g l i occhi . G l i orecchi 
sono d i colore b run icc io , ma rg ina t i d i scuro nel la parte esterna e b ianco-g ia l l i cc i alla 
radice ; la stessa t in ta si osserva ne i pe l i che r i c o p r o n o in t e rnamen te i l padigl ione 
de l l 'o recch io . I l ventre è g ia l l icc io come la par te in te rna delle coscie, le t i b i e delle 
zampe a n t e r i o r i sono g r i g i o - b r u n e , i ta rs i g r i g i o - f u l v o - c h i a r i ; negl i a r t i pos te r io r i le 
natiche sono p i ù scure delle coscie p rop r i amen te dette. Gl i zoccoli sono g r a n d i e 
possono lasciare u n ' o r m a m o l t o larga. 
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L e co rna si d i s t inguono per la l o r o notevole larghezza e pel g r a n n u m e r o d i r a m i 
ficazioni che presentano. I n complesso rassomigl iano al le corna a pala del l 'a lce , seb
bene i n r e a l t à n o n present ino la f o r m a carat ter is t ica d i u n a pala . I s i ngo l i f u s t i , 
par tendo ad uguale distanza dal la rosa s ' incurvano la te ra lmente e a l l ' i n s ù , m a un poco 
a l l ' i n d i e t r o , i r a m i che sovrastano g l i occhi si staccano presso la rosa e sono l u n g h i s 
s i m i ; da p r i n c i p i o piegano a lP innanzi , poi a l l ' i n s ù e p i ù t a r d i a l l ' i n f u o r i . N e l l ' u l t i m o 
terzo del la l o r o lunghezza si d i v i d o n o su due r a m i quasi ugua l i che t o rnano a r a m i 
ficarsi. 11 r a m o poster iore che p u ò essere considerato come l ' e s t r e m i t à del fus to , t e r 
m i n a i n una c ima , si d iv ide i n due r a m i t e r m i n a l i , d i r e t t i quasi ve r t i ca lmen te i n a l to 
e a l l ' i n d i e t r o e i n due r a m i accessori r e l a t ivamente b r e v i s s i m i , r i v o l t i a l l ' i n d i e t r o . I l 
ramo an te r io re si volge a l l ' i n f u o r i , i n a l to e a lP innanz i e anch'esso si d iv ide i n una 
e s t r e m i t à semplice, spar t i t a i n due p a r t i , vale d i r e i n una pun ta r a m i f i c a t a r i v o l t a a l lo 
innanz i , i n basso e a l l ' i n d e n t r o . L 'a l tezza med ia del le corna è d i 90 c m . , i l n u m e r o 
delle punte va r i a f r a 1 4 e 15 , sebbene i l Jerdon ne annove r i t a lvo l t a 17 . U n barasinga 
ch'ebbi occasione d i osservare giunse i n Europa a l lo stato d i fusone, ma le sue corna 
presentavano g i à i p r i m i i n d i z i del la pross ima b i fo rcaz ione . Questo i n d i v i d u o depose 
le corna al p r i n c i p i o d i f e b b r a i o ; le nuove corna spuntate p iù t a rd i presentavano 
14 pun te ; ogni fus to era f o r n i t o dei s o l i t i r a m i che sovrastano g l i occhi e presentava 
alla punta due forchet te sv i luppate i n m o d o abbastanza u n i f o r m e . Le corna successive 
a queste si d is t inguevano sol tanto dal le precedent i per la mo le p i ù considerevole, ma 
i l n u m e r o delle punte era i n v a r i a t o . 

I I barasinga v i v e i n piccole schiere o i n b r a n c h i p i ù n u m e r o s i nelle r eg ion i boscose 
de l l ' I nd i a : la sua area d i d i f fus ione si estende da l l 'Assam e da i p i ed i deU' Imala ia fin 
verso le bassure che si t r o v a n o al la foce del Gange e le p r o v i n c i e del cen t ro , verso 
mezzogiorno n o n oltrepassa i l fiume Narbada . Si t ra t t i ene a preferenza nei l u o g h i 
boscheggiati s i m i l i ai pa rch i dei nos t r i paesi, nelle v a l l i sparse d i boschet t i e d i r adure 
umide o paludose. Secondo Hodgson i l baras inga n o n s ' inol t rerebbe m a i nel le p a r t i 
montuose deU' Imala ia . Si nu t r e p r i n c i p a l m e n t e d i erba, m a n o n disdegna neppure la 
corteccia degli a lbe r i e i g e r m o g l i delle piante d i basso fus to . I l Cuvier lo d e t e r m i n ò 
secondo le corna che g l i vennero spedi te; p i ù t a r d i lo si ebbe i n pelle e ogg id ì t u t t i 
possono a m m i r a r l o ne i G i a r d i n i Zoo log ic i . Carlo d i Derby che possedeva uno dei p i ù 
r icchi G i a r d i n i Zoologic i r iu sc i ad ot tenere i l p r i m o i n d i v i d u o v i v o ; p i ù t a r d i ne g i u n 
sero parecchi a L o n d r a ed ora i barasinga non sono f r equen t i , m a neppure t roppo r a r i 

nei G i a r d i n i Zoologic i d 'Europa . 
F i n o r a n o n a b b i a m o nessun ragguagl io i n t o r n o al la r i p roduz ione dei barasinga e 

alla nascita dei p i c c i n i . T u t t a v i a g iud icando da l t empo i n cui spuntano le corna si p u ò 
conchiudere che questo cervo debba r i p r o d u r s i press'a poco nella medesima stagione 
in cui c iò accade nel cervo nob i le de l l 'Europa . Le numerose osservazioni da me fatte 
sugli i n d i v i d u i t enu t i i n s c h i a v i t ù m i d à n n o m o t i v o d i credere che i l barasinga sarebbe 
perfet tamente app rop r i a to ad acci in tars i nei nos t r i paesi. Sopporta benissimo i l c l i m a 
della Germania ed è cos ì leggiadro che sarebbe u n vago o rnamen to dei parchi e dei 
boschi. I l suo p o r t a m e n t o è a l tero ed anche u n poch ino provocante , la sua andatura 
elegante, m i s u r a t a , i l suo contegno p i ù vivace, d i r e i quasi p i ù a rd imentoso d i quel lo 
degli a l t r i c e r v i . I l m i o p r ig ion i e ro era u n an ima le petulante, m o l t o s icuro d i s è stesso. 
Viveva i n pe r fe t to accordo col suo custode, e u b b i d i v a al suo r i c h i a m o , senza p e r ò 
tralasciare d i assestargli una cornata , forse p i ù per sollazzo che n o n sul serio. Era 
assai prepotente cogl i a l t r i c e r v i r i n c h i u s i negl i s c o m p a r t i m e n t i v i c i n i e spesso 
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impegnava secoloro, a t t raverso l ' i n f e r r i a t a , u n duel lo accanito. N o n temeva neppure 
i l p i ù f o r t e : stuzzicava senza t regua un cervo bianco gigantesco e lo to rmen tava per 
modo che d o v e m m o m u t a r l o d i a l loggio, a f f i n c h è i l barasinga n o n corresse pericolo 
d i esserne ucciso. La voce del barasinga consiste i n u n suono acuto, breve, belante 
che rassomiglia mol t i s s imo al g r i d o d'angoscia d i una giovane capra, sebbene sia più 
breve. Diversamente dagli a l t r i ce rv i , i l barasinga g r ida i n ogn i stagione del l 'anno, 
senza dubbio per d i v e r t i r s i ; ha pure l ' ab i tud ine d i r ispondere regolarmente al r i ch iamo 
de l l ' uomo. 

* 
* * 

Fra gli altri cervi dell'India l'Axis (Cervus [Axis] AXIS, Axis maculatus, A. ory-
zeus, A. mayor e medius) m e r i t a d i essere t ra t t a to i n modo par t ico lare . Gl i Inglesi 
lo ch iamano C E R V O M A C U L A T O , g l i I n d i a n i C I T A L , B U R I Y A , D U S S I , S A R G A , M I K K A , ecc. 
Nell ' i sola d i Ceylon, dice i l Kelaart , esso prende pure i l nome d i T I K M U H A . Questo 
rappresenta u n sottogenere par t icolare (Axis) ed è p iù piccolo del barasinga po iché 
la sua lunghezza va r i a f r a 135 -150 c m . e l 'altezza misura ta dal la spalla oscilla f r a 
90 -95 c m . I l suo mante l lo leggiadramente co lor i to dovrebbe farcelo considerare come 
i l p i ù bel lo f r a t u t t i i c e r v i ; ad ogn i modo se non è assolutamente i l p i ù bel lo , l 'axis 
è senza dubbio uno dei ce rv i p i ù leggiadr i de l l ' i n t i e ro g ruppo . 11 corpo è allungato, 
ma sostenuto da zampe piut tos to basse e p e r c i ò appare a lquanto tozzo, i l collo è 
re la t ivamente grosso, la testa corta, costrut ta i n modo regolare e assottigliata verso i l 
muso, g l i orecchi hanno una lunghezza media , sono s t re t t i e aguzzi a guisa d i lancette; 
la coda è abbastanza lunga e tondeggiante. I l man te l lo ha una t i n t a fondamentale 
bruno- ross icc io-gr ig ias t ra ; la striscia dorsale è m o l t o scura e quasi nera sul garrese; 
la gola, i l vent re e la parte in te rna delle gambe sono d i color b ianco-g ia l l i cc io ; le par t i 
esterne degli a r t i sono b runo-g ia l logno le . La punteggiatura è f o r m a t a da sette file d i 
macchie bianche per parte, sparse alquanto i r rego la rmente . Nel la fila i n fe r io re le 
macchie sono cos ì v ic ine che f o r m a n o una str iscia quasi i n i n t e r r o t t a lungo g l i ingu in i 
e sul la parte posteriore delle coscie. La testa e i l a t i del la par te i n f e r io re del collo 
sono p r i v i d i macchie. Sulla parte f r o n t a l e del muso scorre una str iscia oscura che 
giunge da u n occhio a l l ' a l t ro e s ' incurva a l l ' i nnanz i i n f o r m a d i zoccolo; i l ver t ice meso
cranico è quasi sempre p i ù chiaro del r imanen te del man t e l l o , m a assai p i ù scuro nel 
centro. La striscia b runa che scorre d ie t ro i l muso è s tret ta e d iv isa da l muso per 
mezzo d i una macchia t r iangolare g ia l lognola . L 'orecchio è b r u n o - g r i g i o esternamente, 
un po ' p i ù chiaro alla base che n o n ne l mezzo. L a coda è b r u n o - c h i a r a sulla parte 
esterna e bianca nel la par te i n f e r i o r e come si p u ò osservare appena l ' an imale la sol 
leva. La par te in te rna delle coscie è bianca. I l r a m o che sovrasta g l i occhi spunta 
immed ia t amen te sopra la rosa e s ' incurva al lo i n n a n z i , a l l ' i n f u o r i e a l l ' i n s ù ; i l r amo 
che f o r m a la forchet ta si d i r a m a o l t re la m e t à del fus to , i ncurvandos i i n al to e a l l ' i n 
d ie t ro . Le corna p i ù poderose misura te da l Fo r sy th sulla c u r v a t u r a , avevano un 
fus to lungo 96 c m . Le corna possono var ia re a lquanto d i m o l e e d i f o r m a e sono p iù 
o meno levigate secondo la regione abitata da l l ' ax is . Si d i s t inguono due razze d i axis, 
una p i ù grossa e l ' a l t r a p i ù piccola, i cu i cara t te r i d iedero o r ig ine al la classificazione 

d i va r i e specie. 
L 'area d i d i f fus ione del l 'axis comprende tu t t a l ' I n d i a e l ' i sola d i Ceylon ad ecce

zione de l Pandsc iab; verso or iente s i estende fino alla Cocincina. Questo an imale 
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abita le p i anure e le co l l ine , i p r i m i c o n t r a f f o r t i deU' Imala ia e le bassure che si esten
dono al la foce de l Gange; v i v e i nd i f f e r en t emen te nel le foreste d 'a l to fusto e ne l le 
giuncaie, m a i n generale si t r a t t i ene i n v ic inanza del l ' acqua. Nei l u o g h i ada t t i ai suo i 
bisogni è n u m e r o s i s s i m o e f o r m a b r a n c h i poderos i che pascolano tu t t a la no t te fino 
all 'alba nel le r a d u r e , m a d i g i o r n o r i m a n g o n o nascosti a l l ' o m b r a ne l cuore del la 
foresta. L ' ax i s è oggetto d i una caccia accanita per parte degl i i nd igen i e degl i Ingles i ; 
tal i persecuzioni r endono m o l t o t i m i d o l ' an ima le là dove s i accorge d i essere perse
guitato con grande accan imento . C ionond imeno l 'axis tenuto i n s c h i a v i t ù si addo
mestica m o l t o f ac i lmen te . Parecchi a n n i o r sono m o l t i i n d i v i d u i v i v i g iunsero i n 
Ingh i l t e r r a dove s i r i conobbe che quest i a n i m a l i possono soppor tare beniss imo i l 
mite c l i m a de l la Gran Bretagna. P i ù t a r d i , d a l l ' I n g h i l t e r r a vennero m a n d a t i i n a l t r i 
paesi e p a r t i c o l a r m e n t e i n Germania . O r m a i sono acc l ima t i da o l t r e c inquan t ' ann i i n 
un parco v i c i n o a L u d w i g s b u r g . Dalle osservazioni fat te finora r i sul terebbe che l ' i r r e 
go l a r i t à del la l o r o r i p r o d u z i o n e impedisce ag l i axis d i spandersi i n u n t e r r i t o r i o p i ù 
ampio . Quasi t u t t i i c e rv i d i questa specie si sono, per cos ì d i r e , g i à avvezzat i a l 
nostro c l i m a ; depongono le corna r ego la rmen te e vanno i n a m o r e ne l la s tagione p i ù 
p rop iz ia ; le f e m m i n e si sgravano nel la p r i m a v e r a e i p i c c i n i p rosperano ben i s s imo . Ma 
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al t re f e m m i n e par tor i scono nel cuor de l l ' inverno e rendono m o l t o incer ta , per n o n dire 
imposs ibi le , la buona r iusci ta de l l ' a l levamento dei p icc in i , p o i c h é quasi t u t t i i neo
nat i soccombono alle inf luenze a tmosfer iche o al d i fe t to d i n u t r i m e n t o adatto per la 
madre . Se cos ì non fosse, t u t t i i parchi dei nos t r i castelli sarebbero ab i ta t i da questo 
grazioso an imale , adatto p i ù d i t u t t i g l i a l t r i cervi ad an imare e ad abbel l i re i grandi 
g i a r d i n i . Per vero d i re i m o v i m e n t i del l 'axis non sono cos ì e legan t i , r a p i d i ed ener
gici come que l l i degli a l t r i ce rv i d i ugual mole , m a sono p e r ò sempre abbastanza leg
g i e r i per ra l legrare l 'occhio dei cacciatori . 11 contegno del l 'axis non presenta nul la di 
par t ico lare e s i avv ic ina m o l t o a quel lo del da ino . 

* * 

Quasi tutti gli altri cervi delle Indie presentano un'impronta particolare che li 
dis t ingue dai lo ro a f f i n i d 'Europa e d 'Amer ica e che si p u ò riconoscere p iù facilmente 
che non descrivere. Possiamo d i r e i n generale che questi a n i m a l i i qua l i costituiscono 
i l sottogenere Busa hanno corpo p i ù o meno tozzo, a r t i robus t i , testa corta e collo 
breve, coda re la t ivamente lunga e pel i r u v i d i e scarsi che si r o m p o n o e cadono con 
m o l t a f ac i l i t à . Le corna che adornano i sol i maschi n o n hanno m a i p i ù d i sei punte. 
I fu s t i delle corna s ' incurvano u n poco a l l ' i n f u o r i e a l l ' i n d i e t r o ; o l t re a l r a m o che 
sovrasta g l i occhi si d iv idono ancora i n una pun ta b i forca ta . La testa è quasi sempre 
p i ù larga nella par te posteriore che non nella par te anter iore , i l muso è t ronco e 
piut tosto l a r g o ; g l i occhi sono g rand i , i l a c r i m a t o i acquistano qualchevol ta uno svi 
luppo s t raord inar io . L 'orecchio è re la t ivamente piccolo. Certe specie sono forn i te di 
una c r in ie ra che adorna i l col lo e non p u ò essere paragonata al complesso d i peli più 
lunghi che osserviamo sul collo del nostro cervo. La coda lunga e sempre coperta di 
pel i f i t t i e i sp id i costituisce u n carattere d i s t i n t i vo d i questo g ruppo . 

A parer mio il SAMBAR (CERVUS [Busa] ARISTOTELIS, Hippelaphus aristotelis, 
Cervus niger, C. Saumur, jarai e heterocercus), descri t to i n m o d o chiar iss imo da 
Ar i s to t i l e col nome d i C E R V O E Q U I N O (Hippelaphus) è i l cervo p iù leggiadro ed ele
gante f r a t u t t i que l l i che appartengono a questo g ruppo . Gl i I n d i a n i lo chiamano pure 
G E R A I , M A H A , M E R U , K A D A B A , ecc.; g l i ab i t an t i della B i r m a n i a g l i d à n n o i l nome di 
S C I A P e a Ceylon prende i l nome d i G O N A - R U S A . La sua lunghezza complessiva 
var ia f r a m . 1,25 e m . 1,35. Gesner, Cajus ed a l t r i na tu ra l i s t i credevano d i r icono
scere ne l « cervo equino » l 'alce o un an imale aff ine a l l ' a l c e ; Erx leben e L inneo non 
lo consideravano come punto diverso dal cervo europeo; B u f f o n lo credeva semplice
mente una v a r i e t à del cervo d 'Europa, sebbene Ar i s to t i l e dica che le sue corna non 
presentano m a i p iù d i t re r a m i ; finalmente i l Cuvier r iconobbe l ' e r r o r e de i suoi pre
decessori dicendo che i l vecchio natura l i s ta greco aveva fondata la sua descrizione 
sui cara t ter i d i u n cervo ind iano da l u i osservato appunto nel le Ind ie . P u ò darsi che 
Ar i s to t i l e , descrivendo i l cervo equino, abbia pensato anche al cervo ippe lafo , m a ad 
ogni modo i l sambar mer i t a d i essere chiamato C E R V U S A R I S T O T E L I S , i n onore del
l ' an t ico natura l is ta greco. I l sambar si dis t ingue dal cervo ippelafo , n o n sol tanto per 
la mo le del corpo , ma anche pel colore del man te l lo . Questo è b runo -oscu ro o b runo-
ner icc io i n tu t ta la parte super iore del corpo ; i s ingol i pe l i sono b ianch icc i alla radice, 
b r u n o - n e r i verso i l mezzo e cerchiat i presso la punta d i u n anello b r u n o p i ù o meno 
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largo che acquis ta sovente de i r i f less i rossicci . Nel la par te an t e r io r e del co l lo i l pe lame 
diventa g r i g i o - b r u n o , ner icc io su l pet to e su l ven t re e b iancas t ro f r a le coscie degl i 
a r t i p o s t e r i o r i . 11 m e n t o è b ianco-ross icc io , macchia to d i b r u n o , i l l a b b r o super io re 

ha una t i n t a b ianco-sud ic ia , i l m a r g i n e i n t e rno de l l ' o recch io è adorno d i u n c iu f fe t to 
di pe l i b i a n c h i c c i . L a f e m m i n a n o n di f fer isce da l maschio ne l co lore de l m a n t e l l o e 

Sambar (Cervus aristotelis). * / 1 8 della grandezza naturale. 

per questo r i g u a r d o anche i g i o v a n i sono poco d ive r s i dagl i a d u l t i . I n generale le 
corna de l sambar n o n hanno p i ù d i sei p u n t e ; t u t t av i a i l Jerdon accerta d i aver 
veduto nel la par te m e r i d i o n a l e d e l l ' I n d i a m o l t i sambar f o r n i t i d i una c i m a a t re punte 
e sir W a l t e r E l l i o t pa r la d i ce r t i i n d i v i d u i d i cu i le corna t e r m i n a v a n o i n una c ima 
divisa i n q u a t t r o punte . I fu s t i possono essere l isci e r u v i d i secondo i casi, f o r n i t i d i 
perle p i ù o meno numerose e solcat i i n m o d o assai d i v e r s o ; la l o r o lunghezza 
media, m i su ra t a sul la c u r v a t u r a , è d i 90 c m . ; t u t t a v i a non sono r a r i i fus t i l u n g h i 
1 m . e qualche r a ra vo l t a anche m . 1,10 e m . 1,20. I r a m i che sovrastano g l i occhi 
sono l u n g h i da 3 0 a 45 c m . I f u s t i si d i s t inguono i n o l t r e per la l o r o robustezza pa r 
t icolare ; t a l v o l t a , m i s u r a t i sopra la rosa, hanno una c i rconferenza d i 1 7 - 2 4 c m . ; 
verso la m e t à del la l o r o altezza questa c i rconferenza va r i a f r a 1 4 e 20 c m . Come i 
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cervi nos t ra l i , anche i sambar che appartengono a cer t i t e r r i t o r i pa r t i co la r i si d i s t i n 
guono da que l l i d i a l t re r eg ion i per la robustezza e per l 'aspetto delle co rna ; quest i ed 
a l t r i cara t ter i meno spiccati diedero o r ig ine a l la classificazione d i var ie specie dist inte. 

L'area d i d i f fus ione del sambar comprende l ' I nd i a b r i t ann ica , l ' isola d i Ceylon, la 
B i r m a n i a , i l S iam, var ie p a r t i della penisola malese e de l l 'Ha inan ; ne l l ' Ima la i a questo 
cervo risale fino all 'altezza d i 3000 m . Si t ra t t iene a preferenza i n col l ina e i n montagna, 
sopratut to ne i luogh i boscheggiati e s i a l lontana d i f f i c i lmen te dalle foreste e dalle 
giungle ; Sterndale accerta che si reca a bere sol tanto ogn i t r e g i o r n i e p e r c i ò p u ò 
vivere benissimo anche nei luogh i asciut t i . Si ciba d i erba, d i ge rmog l i e d i f r u t t a ; 
passa la g iornata nei l uogh i o m b r o s i , scansando colla mass ima cura i caldi raggi del 
sole; d i notte pascola fino a l l ' a lba , isolato, i n coppie, oppure r i u n i t i i n b ranch i e i n 
schiere numerose . I maschi depongono le corna nel mese d i a p r i l e ; al la fine d i set
tembre le nuove corna sono g i à s v i l u p p a t e ; a l l o r a , dice i l Jerdon, incominc ia i l 
per iodo degl i a m o r i e i l r i c h i a m o del maschio r i suona nel la foresta da l ma t t i no alla 
sera. La f e m m i n a partorisce u n p icc ino per v o l t a ; non abbiamo nessun at t ro rag
guaglio i n t o r n o a l par to e al la gravidanza. I l sambar esercita presso i cacciatori 
i nd i an i la parte che spetta a l cervo nobi le i n Europa : lo ins id iano all 'agguato aspet
tandolo ment re si reca a bere ne i l uogh i consueti , m a pra t icano v o l e n t i e r i le grandi 
caccie a bat tuta . I suoi m o v i m e n t i n o n sono m o l t o b e l l i , m a abbastanza r a p i d i anche 
se l ' an imale si t r ova sopra u n te r reno ineguale. Inseguito, i l sambar si prec ipi ta ne l 
l 'acqua senza preoccuparsi affat to de l l ' avven i re . I l Je rdon r i fer isce che ne l l ' Imala ia 
g l i ind igen i incalzano i sambar quando la neve r i copre i l suolo ; le povere bestie, 
spaventate dalle ins idie dei cacciatori e impacciate dalla neve, n o n potendo correre con 
sufficiente v e l o c i t à , si lasciano uccidere a co lp i d i lancia o d i bastone. Lo stesso natu
ral is ta accerta che la carne d i questi cerv i è t igliosa e p iu t tos to magra , m a abbastanza 
sapori ta . Oggid ì i l sambar n o n è punto r a r o ne i G ia rd in i Zoologic i de l l 'Europa . 

Il CERVO IPPELAFO (CERVUS [Busa] HIPPELAPHUS, C. rusa, bengalensis, maximus, 
unicolor) è poco in fe r io re a l cervo nobi le e a l sambar nel la mo le de l corpo ; nella sua 
pa t r ia è superato soltanto dal cervo d i W a l l i c h che abi ta la montagna della parte 
meridionale-occidenta le de l l 'Asia . I l corpo del maschio adul to è lungo circa 2 me t r i 
d i cu i 30 c m . spettano alla coda; l 'altezza misura ta del garrese è d i c i rca 1 m . La 
f e m m i n a è assai p i ù piccola del maschio. Si p u ò d i r e che i n complesso i l cervo ippe
lafo presenta i cara t ter i d i s t i n t i v i del g ruppo a cui appar t iene . I l suo corpo è tozzo, 
robusto e sostenuto da gambe piut tos to basse che p e r c i ò appaiono p i ù grosse d i quelle 
del cervo nob i l e ; i l collo è grosso e la testa re la t ivamente cor t i ss ima, m a larga; 
l 'orecchio è piccolo, r ives t i to esternamente d i pe l i m o l t o fitti e in te rnamente d i peli 
r a d i ; g l i occhi sono g rand i e i l a c r i m a t o i hanno uno sv i luppo s t r ao rd ina r io . I l m a n 
te l lo è diverso secondo la stagione. Quando le corna hanno acquistato i l l o r o com
pleto sv i luppo , i l maschio por ta u n man te l lo cos t i tu i to d i pe l i r u v i d i , caduchi e 
p iu t tos to scarsi i qua l i hanno una t i n t a b r u n o - f u l v o - g i a l l i c c i a d i f f ìc i le da descrivere. 
Sul dorso scorre una str iscia p i ù scura, vale a d i re b run icc ia , d e l i m i t a t a p i ù o meno 
d is t in tamente . Le gambe hanno press'a poco i l colore del dorso i n tu t ta la par te ante
r i o r e , m a sono assai p i ù chiare a i l a t i e nel la par te i n t e rna . Secondo le m i e osserva
z ion i mer i t e rebbe d i essere nota ta una stretta fascia b ianca o b r u n o - c h i a r a , la quale, 
par tendo dal muso , scende d 'ambo i l a t i de l l abbro super iore . I due sessi sono u g u a l 

mente c o l o r i t i ; i l p icc ino che nasce men t r e i suoi gen i to r i por tano l ' ab i t o sopra 
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descr i t t i , n o n si d i s t ingue dag l i a d u l t i pe l colore del m a n t e l l o . Credo i m p o r t a n t e d i 
accennare a questo fa t to , p e r c h è t u t t i g l i a l t r i c e rv i , c i oè q u e l l i che n o n appar tengono 
a questo g r u p p o , sono macchia t i du ran te la giovinezza. Mer i t a pu re d i essere nota ta 
la c r i n i e r a abbastanza fo l t a che si sv i luppa sul la par te i n f e r i o r e del col lo e su l m e n t o 
del masch io ed è cos t i tu i ta d i pe l i p r e s s o c h é ugua l i ag l i a l t r i . Dopo d i aver deposte le 
corna i l maschio si colorisce e cos ì accade pure ne l la f e m m i n a . A m b e d u e acquis tano 
allora u n m a n t e l l o g r ig io - scu ro , con r i f less i b r u n o - f u l v i p i ù o m e n o spiccat i . Le co rna 
si d i s t inguono pei f u s t i m o l t o grossi e p e r c i ò c o r t i i n apparenza ; lo stelo che sostiene 
la rosa è basso; le corna s ' incurvano fin dal la base i n u n arco poco p r o n u n z i a t o 
diret to a l l ' i n d i e t r o e a l l ' i n f u o r i ; verso la m e t à del la l o r o lunghezza si d i r i g o n o quasi 
ver t icalmente a l l ' i n s ù e p i ù t a r d i piegano d i nuovo u n poch ino a l l ' i n d e n t r o . I l r a m o 
che sovrasta g l i occhi spunta i m m e d i a t a m e n t e sopra la rosa, è grosso e lungo , r i c u r v o 
alPinnanzi e col la pun ta r i v o l t a a l l ' i n d e n t r o . I l r a m o che f o r m a la fo rche t t a spunta 
alla distanza d i circa 3 0 c m . da l la base de l c o r n o ; da p r i n c i p i o piega a lP innanz i , p i ù 
tardi si volge i n a l to e a l l ' i n f u o r i . I f u s t i ed i r a m i sono scanalat i e f o r n i t i d i per le . 

I l cervo ippe la fo è ind igeno de l l ' i so la d i G iava ; l ' u o m o lo i m p o r l o a Borneo . Si 
dice che u n sul tano ch iama to S o é r i a n s e ne abbia fa t to met te re una coppia i n l i b e r t à 
nelle steppe d i B u l u L a m p e i ; t a l i sarebbero i p r o g e n i t o r i dei ce rv i ippe la f i che v i si 
trovano a t tua lmente . I v i a g g i a t o r i r i f e r i s cono che quest i c e rv i si raccolgono i n b r a n c h i 
numeros iss imi e che prefer i scono al le boscaglie le p ianure scoperte, s i m i l i alle steppe. 
I Giavanesi d à n n o al cervo ippe la fo i l nome d i M E N G I A N G A N O M I N G I A N G A N ; esso abi ta 
a preferenza i boschet t i d i A l l ana l l ang che r i c o p r o n o per a m p i t r a t t i le p ianure e le 
falde dei m o n t i ; i n mon tagna sale fino al l 'a l tezza d i 2 0 0 0 m . e v ive quasi sempre ne i 
boschi p iù bassi. Dopo i l pe r iodo degli a m o r i i maschi a d u l t i si separano dai b r a n c h i 
delle f e m m i n e e s i aggi rano s o l i t a r i ne l la campagna fino al seguente per iodo degli 
amor i , conservando p e r ò sempre qualche re lazione col b ranco . I n f a t t i a l p r i n c i p i o 
della stagione asciut ta e m i g r a n o con questo presso le acque stagnanti e si r i t i r a n o con 
esso nelle r e g i o n i elevate quando i n c o m i n c i a la p r i m a v e r a o quando giunge la s ta
gione delle p ioggie . Duran t e le ore p i ù calde del la g io rna ta questi a n i m a l i r i m a n g o n o 
nascosti ne l l ' e rba a l ta , f r a i canneti o nelle macchie ; p r i m a del t r a m o n t o vanno a 
bere e si recano a l pascolo su l f a r del la not te . Sono m o l t o a v i d i del l 'acqua, c iò che si 
p u ò osservare anche neg l i i n d i v i d u i t enu t i i n s c h i a v i t ù i qua l i agognano ad un bagno 
di fango. N o n a b b i a m o nessun ragguagl io esatto i n t o r n o a l cibo d i cu i si n u t r o n o , m a 
pare che n o n sia m o l t o diverso da que l lo del sambar . 

I m o v i m e n t i de l ce rvo ippe la fo m e r i t a n o d i essere considera t i i n m o d o p a r t i c o 
lare. Disgrazia tamente n o n posso d i r nu l l a i n t o r n o al la fuga degli i n d i v i d u i insegu i t i 
nel l 'aper ta campagna e debbo r i f e r i r m e n e a i v i agg i a to r i i q u a l i accertano che la sua 
corsa è veloce e resistente e che du ran te la fuga i l suo galoppo a l lungato è spesso 
in t e r ro t to da b r e v i s a l t i ; posso invece par la re del la sua anda tura o r d i n a r i a f o n d a n d o m i 
sulle m i e osservazioni persona l i . G l i i n d i v i d u i t enu t i i n s c h i a v i t ù nei nos t r i g i a r d i n i 
zoologici s i d i s t i nguono da t u t t i g l i a l t r i ce rv i pe i l o r o m o v i m e n t i . Non conosco nessun 
cervo che abbia u n ' a n d a t u r a p i ù d igni tosa d i quel la del cervo ippe la fo . 11 suo i nce 
dere rassomigl ia a l passo d i scuola, a l passo cos ì det to spagnuolo del caval lo bene 
ammaest ra to . I l cervo ippe la fo r ipe te esattamente ogni m o v i m e n t o fa t to dal caval lo 
i n questi casi . Pare compreso d i u n senso d i o rgogl io che lascia vedere a t u t t i . A lza le 
zampe con eleganza, le a l lunga appun to come fa i l caval lo d 'al ta scuola e le r iposa a . 
terra accompagnando o g n i passo con u n m o v i m e n t o cor r i spondente della testa» 
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Tut t av ia non possiamo accertare se c iò espr ima l ' i nna to orgogl io del cervo o la col lera , 
p e r c h é questa andatura digni tosa è quasi sempre congiunta ad u n sol levarsi sprez
zante del l abbro superiore che negli a l t r i cervi è sempre ind i z io d i grande c o m m o 
zione. Vogl io ancora osservare che questa andatura è sempre accompagnata da un 
for te s c r i c c h i o l ì o , ident ico a quel lo p rodo t to dal la renna. I l maschio c a m m i n a nel 
modo descri t to t e s t é ed è r a ro che t r o t t i p i ù velocemente nella sua pr ig ione ; invece la 
f e m m i n a spicca sovente a l legr i sa l t i , d imos t randos i vivaciss ima e d ' indole procl ive ai 
sollazzi . Quando si prepara a correre con maggior v e l o c i t à , abbassa la testa e al lunga 
i l c o l l o ; p r i m a d i fuggi re fa col la testa s t ran i m o v i m e n t i serpeggiant i . 

Del resto le osservazioni da me fat te sugl i i n d i v i d u i t enu t i i n s c h i a v i t ù concordano 
coi ragguagl i r i f e r i t i da i v iagg ia to r i . I sensi de l cervo ippelafo sono m o l t o sv i luppat i , 
specialmente l ' ud i t o e l ' odora to ; anche la v is ta è o t t i m a . Questo cervo è v ig i l e e p r u 
dente. Impara a conoscere i l suo custode, m a non g l i si affeziona soverchiamente. 
P u ò darsi che g l i i n d i v i d u i assoggettati assai per t empo alla s c h i a v i t ù d iven t ino doci l i 
come g l i a l t r i c e r v i ; m a non posso d i re a l t re t tan to d i q u e l l i a f f i da t i alle m i e cure i 
qua l i non d ivennero m a i t roppo domest ic i , ma lg rado t u t t i g l i s fo rz i da me f a t t i per 
ammansa r l i . 

Se dovessimo giudicare i l contegno dei cervi ippe la f i che menano v i t a l ibera 
dalle osservazioni fa t te sugl i i n d i v i d u i t enu t i i n s c h i a v i t ù , i mesi i n v e r n a l i dovrebbero 
corr ispondere al per iodo degli a m o r i . I ce rv i ippe la f i che v i v o n o nei nos t r i g i a rd in i 
zoologici depongono le corna i n maggio e le nuove corna acquistano le fusa i n 
settembre. Uno degli i n d i v i d u i da me osservati fece u d i r e per la p r i m a vol ta la sua 
voce i l 20 novembre , con u n belato breve e sommesso. Da quel g io rno i n c o m i n c i ò ad 
essere eccitato e bat tagl iero come t u t t i g l i a l t r i ce rv i i n amore ; si r i v o l t a v a persino 
al suo guardiano col quale era sempre vissuto i n o t t i m i r a p p o r t i . I n tu t to quel periodo 
d i t empo e m a n ò u n for te odore d i caprone, spesso insoppor tab i le che infe t tava tut ta 
la stalla. A l p r inc ip io d i d icembre la f e m m i n a si m o s t r ò desiderosa d i avvicinarsi 
al maschio e l 'accoppiamento ebbe luogo i l 7 gennaio. La stessa f e m m i n a aveva par
t o r i t o u n piccino i M 8 ot tobre , per cu i si p u ò d i re che la gravidanza dura 9 mesi esatti. 
I l neonato f u sempre al legro e vivace fin dal p r i m o g io rno i n cui venne al m o n d o , con 
m i a somma soddisfazione. La m a d r e lo accudiva con grande tenerezza e con a m m i 
rab i le coraggio,minacciando persino i l suo noto custode al quale p r i m a cercava sempre 
d i sfuggire . A f f r o n t a v a coraggiosamente ogn i i m p o r t u n o abbassando la testa, solle
vando la coda e d i la tando i l a c r ima to i e cercava d i respinger lo con poderosi calci 
delle zampe a n t e r i o r i , r i pa rando i l figlio col p r o p r i o corpo, i n capo a qua t t ro mesi 
questo aveva g ià acquistato la m e t à del la mole della m a d r e la quale p e r ò c o n t i n u ò ad 
a l la t ta r lo fino a l l ' e t à d i sei mesi . I p icc in i d i t re set t imane i ncominc i ano g i à ad assag
giare i c i b i che vengono o f f e r t i al la madre . 

I ce rv i ippe la f i soggiaciono spesso a centinaia nelle g r a n d i caccie a ba t tu ta d i cui 
sono oggetto per par te dei p r i n c i p i malesi i qua l i p e r ò n o n l i ucc idono colle a r m i da 
fuoco, m a piut tos to colla spada e col la lancia e l i ca t turano coi lacci . « Nel l ' i so la d i 
Giava », m i scrive Hasskarl , « la caccia del cervo si pra t ica a cava l lo . 1 caccia tor i , che 
hanno cura d i insellare u n b u o n caval lo , si appostano i n t o r n o ai c a m p i d i Al langal lang 
e aspettano i l passaggio dei ce rv i per sbarrare lo ro la s t rada, i n segu i r l i a lungo e 
ucc ide r l i colla spada cercando d i c o l p i r l i a l la spina dorsale. I ce rv i vengono incalzat i 
da una schiera d i b u f a l i e d i cacciator i loca l i i q u a l i l i cos t r ingono ad uscire dalle 

boscaglie i n cui sogl iono t ra t teners i e a passare presso i l campo scoperto i n cu i sono 
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aspettat i d a i cacc ia tor i a cava l lo . Questa caccia è u n ve ro macel lo ; per f o r t u n a i n 
questi u l t i m i t e m p i f u p r e s s o c h é abbandonata . Ogg id ì i c e r v i i p p e l a f i vengono c a t t u 
r a t i con u n laccio attaccato a l la pun ta d i una lancia . È assai c o m m o v e n t e i l c o n 
tegno del le f e m m i n e inseguite ins ieme a l l o r o p i cc ino . Le povere bestie cercano i n 
ogni m o d o d i r i pa r a r e la p ro le dal le ins id ie del cacciatore, ba lzando i n t u t t i i sensi t 
da ogn i par te , finché que l lo , separandole da l figlio, le costr inge a f u g g i r e quasi sempre 
t roppo t a r d i . Quando i l p icc ino n o n ha p i ù la p ro tez ione de l l a m a d r e , d iven ta faci le 
preda de l cacciatore » . J u n g h u h n r i fe r i sce che i l cervo ippe la fo è oggetto d i a t t i va 
caccia a cagione del la sua carne che g l i i n d i g e n i tag l iano a pezzi , m e t t o n o i n sale e 
fanno seccare a l sole. La carne del cervo ippe la fo prepara ta i n questo m o d o prende 
i l nome d i « Gendong » ed è uno dei c i b i p r e d i l e t t i dag l i ag ia t i Giavanesi i qua l i l a 
mangiano v o l o n t i e r i co l r i so e c o m p a r e spesso anche sul le mense degl i Eu rope i . I l 
mantel lo e la pel le de l cervo ippe la fo n o n h a n n o a lcuna appl icaz ione ne l c o m m e r c i o . 

Il CERVO PORCINO degli Inglesi (CERVUS [Busa] PORCINUS, Axis e Eyelaphus 
porcinus, Cervus dodur e niger) è una delle specie p i ù c o m u n i d e l l ' I n d i a . G l i I n d i a n i 
lo chiamano P A R A , C A R - L A G U N A , S U G O R I A , N U T H U R I N I - H A R A N e i Cingalesi g l i d à n n o 
i l nome d i W I L - M U H A . La lunghezza compless iva de l suo corpo va r i a f r a m . 1,2-1,3 
di cui circa 2 0 c m . spet tano al la coda; l 'a l tezza mi su ra t a da l la spalla osci l la f r a 6 5 - 7 0 
cent imet r i . Questo cervo è una del le specie p i ù tozze d i t u t t a la f a m i g l i a , ha corpo 
massiccio, gambe cor te , col lo b reve e testa cor ta . I l pelo è sempre r u v i d o , grossolano 
e caduco, m a p i ù fino e m e n o ondu la to d i que l lo de l cervo ippe la fo e de i suoi a f f i n i 
più p r o s s i m i . I l colore del m a n t e l l o v a r i a i n m o d o assai considerevole e da c iò de r iva 
i l difet to d i concordanza che si osserva nel le v a r i e descr iz ion i del cervo p o r c i n o . I n 
generale i l co lore d o m i n a n t e è u n be l b r u n o c a f f è che si oscura fino al b r u n o -
nero nel maschio e si r i sch ia ra fino a l b r u n o - c u o i o nel la f e m m i n a . I s ingo l i pe l i sono 
gr ig io-cener in i al la rad ice , b r u n o - n e r i ne l mezzo e ce rch ia t i d i co lo r b runo-canne l l a 
chiaro presso la pun ta che è oscura. I cerchi c h i a r i hanno t u t t a v i a poca par te ne l 
complesso del co lore , sop ra tu t to ne i m a s c h i ; sono p i ù scu r i anz i quasi n e r i . Si osserva 
ino l t re : una s t r iscia dorsale , una fascia che scorre d i e t ro i l muso e si p r o l u n g a i n t o r n o 
al medesimo, una seconda fascia i ncu rva t a a guisa d i f e r r o d i caval lo che giunge da u n 
occhio a l l ' a l t r o ed una str iscia l ong i tud ina l e che si osserva i n mezzo alla f r on t e . L a par te 
inferiore de l co rpo e le gambe sono g r ig ias t re , d i co lo r c i n e r i n o - s c u r o ; p i ù c h i a r i , 
quasi g r i g i o - f u l v i la testa e i l a t i del co l lo , la gola, g l i o recchi e numerose macchie 
sparse i r r e g o l a r m e n t e sui fianchi; b ianca finalmente l ' e s t r e m i t à del la mascella i n f e 
r iore e la p u n t a del la coda ; anche i l p iccolo specchio r i c o p e r t o da l la coda ha una t i n t a 
bianca. T u t t i i c e r v i p o r c i n i v i v e n t i da m e osservat i presentavano una q u a n t i t à d i 
macchie p i ù chiare , p i ù spiccate negl i i n d i v i d u i f o r n i t i d i u n m a n t e l l o p i ù ch iaro a n z i c h é 
in que l l i p r o v v e d u t i d i u n man te l l o oscuro i n cu i accennano a scompar i re e si mos t rano 
soltanto quando l ' an ima le a r r i cc ia i l pelo. L ' a b i t o dei g i o v a n i si d is t ingue da quel lo 

degli a d u l t i per c iò che le macchie sono p i ù g r a n d i e p i ù ch iare . Secondo i l Jerdon 
le macchie spiccate e leggiadramente co lor i te sarebbero una p re roga t iva degl i i n d i 
vidui g i o v a n i , i n f e r i o r i a l l ' e t à d i sei mes i ; t u t t a v i a cer t i i n d i v i d u i a d u l t i presentano 
ancora ne l l ' ab i t o est ivo una certa q u a n t i t à d i macchie opache e s fumate . Par lando de i 
cervi p o r c i n i del la B i r m a n i a , M . Master con fe rma i r agguag l i r i f e r i t i da l Jerdon sol tanto 
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per c iò che r igua rda i g iovan i , dicendo d i non aver m a i osservata alcuna macchia 
negli i n d i v i d u i a d u l t i . I n generale le corna del maschio hanno sei p u n t e : i f u s t i sono 
so t t i l i , posano sopra stel i abbastanza a l t i e g iungono al la lunghezza d i 3 5 - 4 0 cm. 

La pat r ia del cervo porc ino comprende la maggior par te de l l ' I nd ia b r i t annica e 
della B i r m a n i a . Esso è m o l t o comune ne l t e r r i t o r i o del Gange, p i ù r a r o nelle provincie 
cent ra l i e manca in t i e ramente ne l Malabar dove p e r ò è sost i tui to da una specie affine. 
Jerdon conferma pure la sua mancanza nel l ' i so la d i Ceylon ; invece Sterndale lo con
sidera come appartenente al la fauna p r o p r i a d i questa isola. I n generale i cervi por 
c in i menano v i t a isolata, oppure si aggi rano i n coppie o i n p iccol i b ranch i d i tre 
i n d i v i d u i nel l 'aper ta campagna. Si t ra t tengono a preferenza nel l ' e rba alta e nelle radure 
sparse d i cespugli ; scansano le giurrcaie e le foreste d 'a l to fus to , sebbene anche in 
queste si possano incont ra re mo l t e radure . Passano la g iorna ta sonnecchiando nei 
l o ro nascondigl i e pascolano durante la no t t e ; insegui t i fuggono a testa bassa con 
un 'andatura tozza e impacciata che p r o c a c c i ò lo ro i l nome di ce rv i p o r c i n i . General
mente i l maschio depone le corna i n a p r i l e ; i l per iodo degli a m o r i r i c o r r e alla fine 
di set tembre o al p r i nc ip io d i o t tobre . 

Quasi t u t t i i cervi p o r c i n i che popolano i nos t r i g i a r d i n i zoologic i , provengono dal 
Bengala. Sopportano benissimo i l c l ima d e l l ' E u r o p a ; ma durante i r i g o r i invernal i 
hanno bisogno di u n r icovero ben r i p a r a t o : si r i p roducono fac i lmente e si m o l t i p l i 
cano anche i n uno spazio r i s t r e t to . Lo Sterndale accerta che vennero inc roc ia t i cogli 
axis e produssero degli i b r i d i fecondi . Se dobbiamo giudicare dagl i i n d i v i d u i tenut i in 
s c h i a v i t ù , non pare che si debbano annoverare f r a i cervi megl io dota t i in te l le t tua l 
mente. La f e m m i n a è t i m i d a , paurosa e s tupida ; i l maschio coraggioso anche d i f ronte 
a l l ' u o m o , bat tagl iero , prepotente e p roc l ive al la v io lenza . Quando è eccitato da l 
l ' amore esercita la sua forza i n ogni m o d o possibi le ; si prec ip i ta con t ro g l i a lber i e 
le in fe r r ia te , sradica l 'erba colle corna e r iget ta qua e là le zolle sollevate; minaccia 
chiunque g l i si avv i c in i , chinando la testa da u n lato e procedendo in d i rezione obliqua 
con espressione ma l igna ; aggredisce l ' uomo senza a lcun r i gua rdo adoperando o t t i m a 
mente le sue a r m i . U n ind iv iduo ch 'ebbi occasione d i osservare diede segno d i amorose 
i n q u i e t u d i n i ne l mese d i l u g l i o ; l 'accoppiamento avvenne i l 16 agosto e i l piccino 
nacque i l 1° apr i le . La gestazione ebbe dunque una dura ta d i 228 g i o r n i . 

I l cervo porc ino è ins idia to nel la sua pa t r ia dagl i stessi nemic i che minacciano le 
f o r m e a f f i n i . Gl i i nd igen i g l i d à n n o la caccia a cavallo degl i e lefant i p e r c h è l'altezza 
del l ' e rba che r icopre i l uogh i i n cui v i v e rende i m p o s s i b i l i le a l t re caccie. La carne 
del cervo porc ino è apprezzata da t u t t i , essendo sapor i t i ss ima. 

* 
* * 

Tutti i cervi americani vengono riuniti in un solo genere (Cariacus) ad eccezione 
d i t re specie. L 'area d i d i f fus ione d i questo genere comprende le r eg ion i che si esten
dono f r a i l 50° e i l 60° grado d i l a t i tud ine n o r d fino al la Patagonia. La sua classi
ficazione si fonda sulle p a r t i c o l a r i t à della s t ru t tu ra i n t e r n a : esso si d iv ide i n quat t ro 
sot togeneri f r a i qua l i t r a t t e remo dei t re p r i n c i p a l i . I C E R V I M A Z A M A (Cariacus) ab i 
tano l 'Amer i ca del n o r d e la parte se t tentr ionale d e l l ' A m e r i c a de l sud ; sono cervi 
leggiadr i ed eleganti e si d i s t inguono tanto per la s t ru t t u r a del co rpo quanto per le 
corna de l maschio. I l l o r o corpo è snello, la testa lunga e i l col lo pure lungo , le 
zampe sono mediocremente alte, m a s o t t i l i , la coda è p iu t tos to lunga. Le corna sono 
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b i fo rca te oppu re s ' i ncurvano ad arco d a l l ' i n d i e t r o a l l ' i n f u o r i e a l l ' i n n a n z i e si d i r a 

m a n o i n 3 -7 pun te r i v o l t e tu t te a l l ' i n d e n t r o ; esiste sempre i l r a m o che sovrasta g l i 
occhi , m a n c a n o invece i r a m i accessori e i r a m i d i mezzo . G l i occhi sono g r a n d i ed 
espressivi, g l i o recchi abbastanza s v i l u p p a t i , f ogg ia t i a lancet ta , cope r t i es ternamente 
di pe l i b r e v i s s i m i per m o d o che pa iono quasi n u d i e i n t e r n a m e n t e d i fitti p e l i sop ra 
tu t to su i l a t i . I l m a n t e l l o è cos t i tu i to d i pe l i fitti e m o r b i d i , d i co lore v ivac i s s imo , i 
qual i ne l maschio si a l lungano a guisa d i u n a c r i n i e r a e f o r m a n o u n c iu f fo nel la coda 
dei due sessi. 

Il CERVO DELLA VIRGINIA (CARIACUS VIRGINIANUS, Cervus virginianus, Mamma 
virginiana) è la specie p i ù conosciuta de l g r u p p o . Si avv ic ina per m o l t i r i g u a r d i a l nos t ro 
daino d i cu i ha press'a poco la m o l e , m a se ne d is t ingue per l 'e legante co rpo ra tu ra e 
sopratutto per l a testa sot t i le ed a l lungata che p u ò essere considerata come la testa 
cervina p i ù be l la . Secondo i l P r inc ipe d i W i e d i l cervo del la V i r g i n i a sarebbe spesso 
assai p i ù grosso del nos t ro da ino e p e r c i ò poco i n f e r i o r e al cervo nob i le ne l la m o l e 
del corpo. I l colore de l suo m a n t e l l o v a r i a secondo le s tag ion i . L ' a b i t o est ivo ha una 
bella t i n t a rosso-gia l la u n i f o r m e che si oscura su l dorso e si r i sch ia ra verso i fianchi; 
i l ventre e le p a r t i i n t e rne degl i a r t i sono p i ù p a l l i d i ; la coda è b runo- scu ra supe
r io rmente , b ianca i n f e r i o r m e n t e e su i l a t i . Mer i t a d i essere nota to i l colore del la testa 
la quale è sempre p i ù scura de l r i m a n e n t e de l co rpo , vale a d i r e g r i g i o - b r u n i c c i a . I l 
dorso del naso ha quasi sempre una t i n t a p i ù scura, m a su i l a t i del l abb ro i n f e r i o r e e 
a l l ' e s t r e m i t à del la mascel la super iore si osservano va r i e macchie bianche che si r i u n i 
scono per m o d o da f o r m a r e quasi u n anel lo . N e l l ' i n v e r n o la par te super iore de l corpo 
è b r u n o - g r i g i a e co r r i sponde a l co lore i nve rna l e de l nos t ro capr io lo , la par te i n f e r i o r e 
è rossiccia, le zampe sono b runo- rosse -g ia l logno le , l 'o recchio è b r u n o - g r i g i o - s c u r o 
esternamente, ne rognolo su i m a r g i n i e a l l ' e s t r e m i t à e b ianco ne l la par te i n t e rna . 
Sull 'angolo i n f e r i o r e de l l ' o recch io si osserva esternamente una macch ia bianca e sono 
pure b i a n c h i : i l ven t re , la par te an t e r io re del le coscie pos t e r i o r i , la par te i n f e r i o r e 
della testa, la par te pos te r io re del le coscie a n t e r i o r i e la faccia i n f e r i o r e del la coda 
sottile, l ungh i s s ima e coper ta d i pe l i f i t t i ; i l disegno del muso è lo stesso nel le due 
stagioni. Secondo le m i s u r e r i f e r i t e da l P r inc ipe d i W i e d l a lunghezza d i u n maschio 
di media s ta tu ra ammonte rebbe a m . 1,8, la coda e la testa avrebbero press' a poco 
la lunghezza d i 3 0 c m . , l 'a l tezza de l l ' o recch io sarebbe d i 15 c m . , que l la del le corna 
giungerebbe a 3 0 c m . ed o g n i fus to m i s u r a t o su l la c u r v a t u r a avrebbe a l l ' i n c i r c a la 
lunghezza d i 5 0 c m . I l cerb ia t to è elegantemente macchie t ta to d i b ianco o d i b i anco -
giallo sopra u n f o n d o b r u n o - s c u r o ; ne l r i m a n e n t e de l man te l l o rassomig l ia ai g e n i t o r i . 

Questo be l l i s s imo cervo è d i f fuso i n tu t te le foreste d e l l ' A m e r i c a se t tentr ionale , ad 
eccezione del le p i ù no rd iche . Pare che m a n c h i ne i cosidet t i paesi del le pel l icc ie , m a 
s ' i ncon t r a n e l C a n a d à . Dal le coste o r i e n t a l i d e l l ' A m e r i c a del N o r d giunge fino al le 
Montagne Rocciose e verso sud si estende fino a l Messico. I n passato doveva essere 
numeros i ss imo d a p p e r t u t t o ; o g g i d ì è p r e s s o c h é scomparso da l le r e g i o n i m o l t o p o p o 
late o a lmeno è stato costret to a r i t i r a r s i nel le g r a n d i foreste de i m o n t i . L a v i t a del 
cervo del la V i r g i n i a è conosciuta i n m o d o abbastanza esatto grazie ai ragguagl i r i f e 
r i t i da A u d u b o n e da a l t r i n a t u r a l i s t i . I c o s t u m i d i questo cervo non sono m o l t o 
d ivers i da q u e l l i del nos t ro cervo nobi le . Come questo, i l cervo del la V i r g i n i a si r ac 
coglie i n b r a n c h i e i n schiere p i ù o meno numerose alle q u a l i si aggregano i maschi 

robus t i du ran t e i l pe r iodo degl i a m o r i . I l maschio perde le co rna ne l mese d i maggio 
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Cervo del Canada [Cariacus virginianus). 1 / 1 B della grandezza naturale. 

e le r ime t t e alla f ine d i luglio, o i n agosto; m u t a i l colore del mante l lo nel mese di 

o t tobre i n cui va i n amore . 
A queste parole superf ic ia l i tol te da i ragguagl i r i f e r i t i dal Pr inc ipe d i Wied aggiun

g e r ò ancora una par te del la splendida descrizione del cervo del la V i r g i n i a fa l ta da 
A u d u b o n : « I l cervo della V i r g i n i a si affeziona al luogo i n cui ha s tab i l i to la sua d imora 
e v i r i t o r n a sempre dopo le persecuzioni d i cu i è stato oggetto. Per ve ro d i re non si 
r iposa t u t t i i g i o r n i nel lo stesso giacigl io , m a si aggira nel la medesima loca l i t à , alla 
distanza d i forse 50 passi dal luogo dove f u d is turba to . Si stabilisce a preferenza nei 
c ampi co l t iva t i m o l t o tempo p r i m a e nuovamente invas i dalle boscaglie che g l i o f f rono 
u n r icovero s icuro. Durante l'estate i n cu i va soggetto a m i n o r i persecuzioni , negli 
S la t i del sud r icerca i l margine estremo delle p ian tag ion i , v i passa la g iornata nascosto 
nelle macchie p iù f i t te , f r a i cannet i , le v i t i selvatiche e le s iepi spinose, avendo cura 
d i t ra t teners i quanto p iù g l i è possibile i n vicinanza del suo pascolo. Tu t t av ia questa 
predi lezione pei luogh i d i t a l sorta non è comune a t u t t i i cervi della V i r g i n i a , d i cui 
s ' incontrano spesso le traccie nei c ampi isolat i e lon tan i dai boschi . Nelle regioni 
montuose si osserva qualche vol ta uno d i questi cervi r i t t o sopra una sporgenza della 
roccia, nel l 'a t teggiamento carat terist ico del lo stambecco o del camosc io ; m a i n gene
rale i l cervo della V i r g i n i a si nasconde f r a i cespugli p iù bassi, presso g l i a lbe r i a t te r ra t i 
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da l ven to e i n a l t r i l u o g h i c o n s i m i l i . Nella stagione f r e d d a prefer isce i l u o g h i asc iu t t i 
e c o p e r t i , r i m a n e v o l o n t i e r i sot to i l ven to e si r i scalda v o l o n t i e r i a l so le ; nell 'estate, 
duran te i l p o m e r i g g i o si r i t i r a nel le p a r t i p iù ombrose de l bosco e s i t r a t t i ene i n 
v ic inanza de i fìumicelli e dei t o r r e n t i p i ù f resch i . Per s fuggi re a l le mosche e ai t a fan i 
si t u f f a sovente ne i f i u m i o neg l i s tagni , r i m a n e n d o i m m e r s o ne l l ' acqua fino a l naso. 

« I l c ibo del cervo del la V i r g i n i a v a r i a no tevo lmen te secondo le s tag ion i . Duran te 
l ' i nve rno questo a n i m a l e si accontenta dei r amosce l l i e del le fog l i e che stacca dai 
cespugli ; ne l la p r i m a v e r a e nell 'estate cerca con s o m m a cura l ' e rbe t ta p i ù tenera e 
penetra sovente ne i c a m p i i n cerca d i mais e d i a l t r i cereal i . È gh io t t o d i tu t te le bacche 
e mangia v o l o n t i e r i le noc i ed a l t r i f r u t t i c o n s i m i l i . Considerando la grande v a r i e t à 
del cibo d i c u i s i n u t r e si po t rebbe suppor re che la sua carne sia sempre buona 
in tut te le s tag ion i d e l l ' a n n o ; c iò sarebbe u n e r ro re , p e r c h è ad eccezione d i certe 
stagioni, questo cervo è a l t u t t o ca t t ivo . I masch i sono p i n g u i dal l 'agosto al novembre . 
Noi stessi ne u c c i d e m m o parecchi che pesavano 8 0 K g . e ci f u det to che ce r t i i n d i v i d u i 
molto r obus t i possono raggiungere i l peso d i o l t r e 90 Kg . Nel la Caro l ina i l pe r iodo 
degli a m o r i i n c o m i n c i a i n n o v e m b r e e qualche vo l t a anche p r i m a . Durante questo 
periodo i l maschio n o n si f e r m a u n is tante e cor re sempre per sf idare i r i v a l i . Se 
incontra u n a l t r o maschio impegna con esso una lo t ta accanita, che spesso finisce colla 
morte d i uno dei due c o m b a t t e n t i ; quando i due l l an t i sono press'a poco d i ugual forza 
le lo ro corna s ' in t recc iano per m o d o che non è p i ù possibile separarle e cos ì soggia-
ciono miseramente ambedue. Ci a f f a t i c a m m o spesso a separare var ie corna intrecciate 
in questo m o d o , m a d o v e m m o sempre r iconoscere che i n t a l caso la fo rza e la destrezza 
r imangono a l t u t t o i n u t i l i . V e d e m m o var i e vo l t e due coppie d i corna int recciate f r a 
loro ed una v o l t a sola t re paia d i corna i n t r i ca t e per m o d o da p r o d u r r e senza a lcun 
dubbio la m o r t e dei t r e ce rv i a cu i appar tenevano . I l pe r iodo degl i a m o r i du ra circa 
due m e s i ; ne i masch i a d u l t i e vecch i i n c o m i n c i a p r i m a che n o n nei g i o v a n i . 1 maschi 

depongono le corna a l p r i n c i p i o d i gennaio e a l l o r a la pace r inasce f r a i c e r v i . 
« Le f e m m i n e sono m a g g i o r m e n t e grasse dal n o v e m b r e al g e n n a i o ; p i ù t a rd i 

incominciano a d i m a g r a r e , sopra tu t to verso la fine del la g rav idanza : t o rnano a i ng ras 
sare durante l ' a l l a t t amen to . Nel la Caro l ina i c e rb i a t t i nascono nel mese d i a p r i l e ; m a 
conviene osservare che le f e m m i n e p iù g i o v a n i pa r to r i scono sol tanto i n maggio o i n 
giugno. Negl i S ta t i del N o r d i p a r t i si c o m p i o n o un po ' p i ù t a r d i che non nel la F l o r i d a 
e nel Texas. È s t rano , m a non meno cer to , che nel la F l o r i d a e n e l l ' A l a b a m a quasi 
tu t t i i p i cc in i nascono i n n o v e m b r e . La m a d r e nasconde i l figlio neonato sot to u n 
cespuglio m o l t o fitto o i n u n mucch io d 'erba al ta e lo v i s i ta parecchie vo l te al g i o r n o , 
p r inc ipa lmente a l m a t t i n o , al la sera e du ran t e la not te . P i ù t a r d i lo po r t a seco dap 
pertut to . I p i c c i n i na t i da qualche g i o r n o cadono sovente i n u n sonno cos ì p r o f o n d o 
che permet te a l l ' u o m o d i c a t t u r a r l i p r i m a che ne avver t ano la presenza. Si addome
sticano col la mass ima f a c i l i t à e si a f fez ionano sub i to a i l o ro p a d r o n i . Un nos t ro amico 
possedeva u n cerb ia t to che venne a f f ida to al le cure d i una capra la quale lo accolse e 
lo a l l a t t ò m o l t o bene ; a l t r i i n d i v i d u i presi g i o v a n i s s i m i vennero a l l a t t a t i da vacche 
domestiche. Soppor tano ben iss imo la s c h i a v i t ù ; sono p iacevol i s s imi a l l ' aper to , m a 
assai mo le s t i se si t engono i n camera . Una coppia che a c c u d i m m o per v a r i a n n i si era 
avvezzata ad en t ra re nel nos t ro s tudio dal la finestra aperta , se questa era chiusa i due 
cervi n o n si preoccupavano af fa t to delle impanna te n è dei v e t r i . Del resto i ce rv i de l la 
Vi rg in ia a m a n o la d i s t ruz ione per s è stessa: i nos t r i leccavano e ros icchiavano le coper
tine dei l i b r i , s c o m p i g l i a n d o spesso i n m o d o assai considerevole le nostre carte. Non 
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r ispet tavano nessun cespuglio del g i a rd ino , per quanto potesse essere prezioso per n o i . 
I{odevano i finimenti del la carrozza e finalmente i ncominc i a rono a f a r la guerra alle 
an i t re , a i p o l l i , mozzando lo ro testa e p ied i e lasciando poscia in ta t to i l corpo m u t i l a t o . 

« La f e m m i n a in fe r io re a l l ' e t à d i due a n n i n o n è atta al la r i p r o d u z i o n e ; per la 
p r i m a vol ta par tor isce u n nato solo, m a p i ù t a r d i ne d à al la luce due alla vo l t a . Una 
f e m m i n a sana e robusta p u ò averne pe r f i no t re : ne t r o v a m m o qua t t ro perfet tamente 
sv i luppa t i nel corpo d i una f e m m i n a uccisa i n una delle nostre caccie. A d ogni modo 
i l n u m e r o consueto dei ce rb ia t t i n a t i i n u n solo par to è due. La m a d r e ama ed accu
disce i l figlio con grande tenerezza e accorre immedia tamen te al suo r i c h i a m o . Gl i 
Ind ian i usano l 'astuzia d i i m i t a r e con u n pezzo d i canna i l belato del cerbiat to per 
al let tare la madre che a l lo ra cade v i t t i m a delle l o r o freccie. N o i stessi r i u s c i m m o ad 
uccidere due f e m m i n e adulte i m i t a n d o la voce del cerb ia t to . Tut tav ia alla presenza 
de l l ' uomo la madre n o n osa di fendere i l figlio e fugge a l l ' i s tante . Questo cervo è un 
animale socievole per eccellenza, nelle pra te r ie del l 'ovest si aggira i n b ranch i nume
ros iss imi compost i d i var ie centinaia d i i n d i v i d u i . Come abbiamo g ià detto, dopo g l i 
accoppiamenti i maschi si r iun iscono i n b ranch i cos t i tu i t i a cu i spesso si aggregano le 
f e m m i n e che v ivono insieme per la maggior parte del l ' anno. 

« I l cervo della V i r g i n i a è uno degli a n i m a l i p i ù s i lenziosi della fauna terrestre. 
È d i f f i c i l e che faccia ud i re la sua voce. I l neonato bela sommessamente, m a la madre 
intende i l suo r i c h i a m o alla distanza d i o l t re 400 passi e lo chiama a sua vo l ta con 
un leggiero b r o n t o l ì o . Soltanto una vol ta u d i m m o u n g r ido acuto che p roven iva da un 
i n d i v i d u o gravemente f e r i t o . Quando è inseguito i l maschio fa ud i r e u n breve sbuffo; 
d i notte s ' intende spesso u n fischio acuto, s imi le a quel lo del camoscio che risuona 
per f ino alla distanza d i u n ch i lome t ro . Questo cervo ha u n odorato cosi fino che g l i 
basta per seguire da lontano i suoi compagni . I n u n be l m a t t i n o d i au tunno vedemmo 
una f e m m i n a che ci p a s s ò d inanz i correndo ; dieci m i n u t i dopo scorgemmo u n maschio 
che la seguiva col naso a t e r ra , fiutando semplicemente le t raccie dei suoi passi ; 
mezz'ora dopo comparve u n a l t ro maschio e p i ù t a r d i u n fusone i l quale i m i t ò 
l 'esempio dei compagni precedenti . Pare invece che la v is ta sia meno sviluppata ; 
a lmeno abbiamo osservato, che, se r imanevano i m m o b i l i , i l cervo passava a poca 
distanza da n o i senza vederci , men t re fugg iva al nost ro p iù piccolo m o v i m e n t o o appena 
c i fiutava quando seguivamo per caso la di rezione del vento . L ' u d i t o n o n è meno fino 
de l l 'odora to . 

« I l cervo della V i r g i n i a n o n p u ò f a r a meno del l ' acqua ed è costret to d i recarsi 
a l fiume o al la fonte tu t te le n o t t i . Nel 4850 una s icc i t à generale i n f i e r ì i n tut te le 
reg ion i del sud e promosse una emigraz ione complessiva de i c e rv i verso le r eg ion i p iù 
r icche d'acqua. Questi cerv i sono pure m o l t o av id i d i sale: i cacciator i che lo sanno e 
conoscono i luogh i i n cui abbonda i l sale fanno generalmente buone caccie ne i lo ro 
d i n t o r n i . Considerando i l cervo della V i r g i n i a come u n an imale n o t t u r n o conviene 
aggiungere che nelle p ra te r ie o nei luogh i i n cui viene d i s turba to d i r ado , esso va i n 
cerca d i cibo anche nelle ore ma t tu t i ne e vespert ine. I n quest i casi si r iposa soltanto 
durante le ore p i ù calde del pomer igg io . Negli Stati d e l l ' A t l a n t i c o dove è con t inua
mente esposto alle ins idie dei cacciatori , non lascia i l suo giac ig l io p r i m a del t r amon to . 

Del resto nel la p r i m a v e r a e nell 'estate lo si vede pascolare assai p i ù spesso che non 

n e l l ' i n v e r n o . 
« Nei luogh i i n cui è soggetto a cont inue persecuzioni , pe rmet te a l cacciatore d i 

avv ic ina r s i magg io rmen te a l suo g iac i l io che n o n i n q u e l l i dove è d i s tu rba to d i rado . 
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R imane t r a n q u i l l o nel suo giac ig l io n o n p e r c h è d o r m a o sia d i s t r a t to , m a p e r c h è 
m u o v e n d o s i t eme d i a t t r a r r e l o sguardo del cacciatore a cu i spera d i s fuggi re r i m a 
nendo accovacciato senza f a r r u m o r e . V e d e m m o parecchi i n d i v i d u i che giacevano i n 
tale a t t egg iamento , col le zampe pos t e r io r i p ron te a l sal to , g l i o recch i abbassati a i l a t i 
della nuca e g l i occhi fissi sul nemico , d i cu i v ig i l avano i l p i ù p iccolo m o v i m e n t o . I n 
questi casi per r iusc i re ne l suo in t en to i l cacciatore deve aggi ra rs i l en tamente i n t o r n o 
a l l ' an imale , fìngendo d i n o n veder lo e sparare a l l ' i m p r o v v i s o , p r i m a che esso abbia 
lasciato i l suo g i ac ig l io . I l cervo che n o n ha sof fe r to ins id ie precedent i tenta d i s fuggi re 
al cacciatore, s t r i sc iando sul t e r reno , r ann icch ia to i n mezzo a l l ' e rba . 

« L ' a n d a t u r a de l cervo del la V i r g i n i a è m o l t o v a r i a . Quando cor re abbassa la testa 
e t ro t ta s i lenzioso e cauto, m u o v e n d o a l l ' occor renza anche g l i o recch i e la coda. L a 
femmina p i ù grossa guida genera lmente la b r iga t a d i cu i i s i ngo l i i n d i v i d u i c a m m i n a n o , 
come si suol d i r e , a l l ' i nd i ana , c i o è uno d i e t ro l ' a l t r o e p i ù d i r ado a due a due. A l l o r c h é 
non è incalzato da l nemico i l cervo de l la V i r g i n i a procede t r a n q u i l l a m e n t e al passo. 
Se è d i s tu rba to , m a n o n i m p a u r i t o , balza due o t r e vo l te i n su e r icade con apparente 
goffaggine sopra t re gambe, i n capo a u n istante si volge dal la par te opposta, solleva 
la bianca coda e la volge da l l ' una a l l ' a l t r a par te . Poscia spicca d i nuovo a lcun i sa l t i 
portentosi, g i r ando la testa i n tu t te le d i r e z i o n i , per invest igare la causa d i c iò che lo 
disturba, dato che g l i sia possibi le . I suoi sa l t i sono cosi eleganti che n o n si p u ò fare 
a meno d i osservar l i con a m m i r a z i o n e e s tupore . Quando invece i l cervo scorge 
l'oggetto che Io d i s tu rba p r i m a d i lasciare i l suo g iac ig l io , scivola con grande cautela 
sul te r reno, f o r m a n d o con tu t to i l co rpo una l inea sola e cont inua a cor re re i n questo 
modo per qualche cent ina io d i passi come se volesse gareggiare con u n caval lo da corsa. 
È chiaro che tale r ap ida corsa n o n p u ò essere m o l t o p r o l u n g a t a : u n b u o n cavaliere 
raggiunge ed oltrepassa i l cervo p i ù veloce e una m u t a d i cani ve loc i lo raggiunge 
pure dopo u n ' o r a d i caccia, quando la povera bestia fuggente n o n riesce a t u f f a r s i i n 
un fiume o i n u n pantano . Questo cervo è u n o t t i m o nuo ta to re e si t u f f a nel l 'acqua per 
diletto ; nuota con m o l t a v e l o c i t à tenendo i l corpo a f fonda to nel l ' acqua dal la quale 
lascia sporgere so l tan to la testa. At t r ave r sa spesso f i u m i l a r g h i s s i m i , nuo tando per 
circa due m i g l i a inglesi e con tale v e l o c i t à che un ba t te l lo stenta a r agg iunger lo . Sulle 
coste m e r i d i o n a l i i l cervo incalzato e seguito dai cani si p rec ip i ta i n mezzo agl i scogli 
dove s ' in f rangono le onde, nuo ta i n a l to m a r e per 1 m i g l i o o due e i n generale r i t o r n a 
al suo consueto p u n t o d i par tenza . 

« A l l o r c h é , d i not te , cavalcando per le foreste , passavamo d i n a n z i ad u n cervo, 
udivamo spesso che esso scalpi tava e sbuffava fo r t emen te : i n capo a qualche m i n u t o 
gli a l t r i i n d i v i d u i de l b ranco scalpi tavano e sbuf favano anch'essi. Ma c iò accade sol tanto 
di notte. La carne del cervo del la V i r g i n i a è p i ù sapor i ta d i quel la d i tu t te le specie 
che abb iamo assaggiato. È p i ù tenera d i que l la de l w a p i t i e del le specie europee 
e diventa sapor i t i s s ima ne l pe r iodo i n cu i g l i i n d i v i d u i sono p i ù p i n g u i . 

« L a caccia de l cervo del la V i r g i n i a r i ch iedeva l 'astuzia e la pazienza degl i I n d i a n i : 
p r ima che i b i a n c h i entrassero i n campo col fuc i l e , i l cane ed i l caval lo, i l selvaggio 
disputava la preda a l pama ed al l upo , adoperando i m e t o d i d i caccia p iù svar ia t i 
che si possano i n d o v i n a r e . I n generale uccidevano l ' an ima le i m i t a n d o i l belato de l 
cerbiatto o i l g r i d o de l maschio . Qualche vo l ta i l selvaggio r ives t iva la pelle del cervo 
che aveva ucciso, se ne attaccava le corna a l la testa e ne i m i t a v a fedelmente i m o v i 
ment i , per m o d o che spesso r iusc iva a penetrare nel centro del b ranco e ad uccidere 
parecchi c e r v i co l suo arco, p r i m a che g l i a l t r i , r i a v u t i s i da l la sorpresa, pensassero a 
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fuggi re . Dopo l ' i n t r o d u z i o n e delle a r m i da fuoco nell 'uso o r d i n a r i o della caccia, quasi 
tut te le t r i b ù indiane hanno abbandonato l 'arco e le freccie per adoperare i l fuci le . 

« I cacciatori b ianchi debbono modi f i ca re le lo ro caccie secondo la na tura del 
paese. Nelle reg ion i montuose prefer iscono l 'agguato; nei boschi p i ù fitti si valgono 
dei cani , adoperando a l lo ra invece della carabina u n fuc i l e a doppia canna caricato 
con grossi pa l l i n i . Quando la neve è m o l t o alta, i n certe reg ion i fanno pure uso delle 
cosidette scarpe da neve che prestano lo ro o t t i m i servigi per incalzare la preda costretta 
a procedere con una certa lentezza. Nella V i r g i n i a i me tod i usati i n questa caccia sono 
meno degni dei cacciatori i qua l i tendono f o r t i t rappole d'acciaio presso all 'acqua, 
oppure piantano una serie d i pal i aguzzi lungo la par te in te rna delle s iep i : l 'animale, 
cercando d i val icare la siepe, spicca u n salto e s ' inf i lza nei pa l i . I n v a r i luoghi la 
caccia d i questo cervo si prat ica pure i n barca : essendo n o t i i luogh i i n cui esso suole 
at traversare i fiumi o i seni di mare , lo si incalza coi cani e lo si uccide nell'acqua 
inseguendolo col la barca. La caccia colle fiaccole è a l t u t to par t icolare e richiede 
l ' in te rvento d i due u o m i n i . L 'uno por ta una padella d i f e r ro nella quale mantiene un 
piccolo fuoco d i legna resinosa; l ' a l t ro che por ta l ' a rma g l i cammina al fianco. La vista 
d i quella luce inaspettata i n mezzo al bosco sorprende per t a l m o d o i l cervo che 
r imane a t toni to e i m m o b i l e ; m a i suoi occhi r i f l e t t ono la luce e servono d i m i r a al 
cacciatore. Non d i rado, dopo lo sparo, m o l t i i n d i v i d u i del branco r i t o rnano nuova
mente verso la fiamma. 11 solo inconveniente d i questa caccia è che i l cacciatore, 
vedendo i due occhi s fav i l l an t i non p u ò dis t inguere la preda desiderata dagli animal i 
dei suoi a r m e n t i : i n f a t t i , nelle caccie d i ta l sorta vengono uccisi abbastanza sovente 
g l i an ima l i domest ic i che pascolano nella foresta. 

« Varie persone del paese, assai bene i n f o r m a t e e degne d i fede, ci dissero che un 
buon ve l t ro non stenta a raggiungere i l cervo della V i r g i n i a e ad impadroni rsene . Una 
coppia d i v e l t r i a l levat i nella Carolina, raggiungeva i l cervo dopo una corsa d i due o 
trecento passi. I bracchi vengono adoperal i per scovare la preda e i n d u r l a ad al lon
tanarsi dal suo giac igl io ; i ve l t r i s ' incaricano d i inseguirla e d i raggiunger la . I cacciatori 
temono che i l cervo del la V i r g i n i a sia destinato a scompar i re f r a n o n mol to dalla 
fauna terrestre: pu r t roppo i lo ro t i m o r i non sono in fonda t i p e r c h è questo animale va 
scemando rapidamente . Si p u ò d i re che ogg id ì la Carolina è abitata appena dalla 
c inquantes ima parte dei cerv i che v i si aggirava ven t ' ann i o r sono. È già completa
mente estinto negli Stati se t ten t r ional i e cent ra l i e abbonda sol tanto negli Stati del sud 
dove lo proleggono le g rand i foreste, le pa lud i e le screpolature del suolo che ne 
impediscono la col t ivazione ». 

A questa descrizione d i A u d u b o n che del resto non t radussi esattamente, ma 
cercai d i compendiare i n poche parole, debbo aggiungere, che secondo la mia 
esperienza personale, i cervi della V i r g i n i a pot rebbero soppor tare benissimo la 
s c h i a v i t ù e renders i sommamente g rad i t i a l l ' uomo , p u r c h é questo l i trattasse bene. 
A u d u b o n p u ò aver ragione quando dice che non sono adat t i per v ivere i n casa — 
p a r i i n c iò agli a l t r i ce rv i — ma costituiscono senza dubb io un bel l iss imo ornamento 
dei parchi e dei g i a r d i n i . Si avvezzano i n breve a l lo ro custode e g l i dimostrano 
una tenerezza par t icolare . I ce rv i mazama a f f ida t i alle m i e cure si avv ic inavano con 
piena fiducia ai l o r o conoscenti , g rad ivano i bocconcini p r e l i ba t i che quest i andavano 
a gara De l l ' o f f r i r l o r o e leccavano con riconoscenza la mano del donatore . U n grave 
inconveniente si presenta quando i cervi della V i r g i n i a debbono v ivere i n uno spazio 
t i o p p o r i s t r e t t o : le l o ro s o t t i l i gambuccie si f r a t t u r ano spesso i n modo insanabile. 
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Non d i rado u n salto fa t to con m a l garbo nel la s tal la basta per p r o d u r r e l a f r a t t u r a 
d i una g a m b a e p i ù spesso ancora che n o n nel la s tal la i c e rv i s i r o v i n a n o balzando 

scherzosamente presso al le in fe r i a t e o lo t t ando ins ieme duran te i l pe r iodo degl i a m o r i 
senza badare dove me t tono i l piede. Questi l eggiadr i a n i m a l i prosperano invece o t t i 
mamente nei pa r ch i e ne i g i a r d i n i zoologic i p i ù g r a n d i . Siccome i l c l i m a del la l o r o 
patria è press'a poco lo stesso d i que l lo d e l l ' E u r o p a centrale , v i godono o t t i m a salute, 
si r i p r o d u c o n o fac i lmen te f o r m a n d o b r a n c h i numeros i s s imi e sono p i ù adat t i d i t u t t i 
gli a l t r i c e rv i a v ive re ne i nos t r i paesi. Ma, per ve ro d i r e , n o n si r endono meno 
dannosi de l da ino , per cu i la l o ro presenza p u ò essere to l l e ra ta sol tanto ne i r e c i n t i e 
nei pa rch i ch ius i . 

* 
* * 

Nei BLASTOCERI O CERVI DEI PAMPAS (BLASTOGERUS), propri dell'America Meri
dionale, le corna d i r i t t e si r a m i f i c a n o a guisa d i f o r che t t e : i l r a m o pr inc ipa le , an te r iore , 
è sempre m e n o sv i luppa to de l r a m o pos ter iore e spesso b i f o r c a t o ; i l r a m o poste
riore si b i fo rca sempre . Questi ce rv i presentano una grande somigl ianza col cervo della 
Virginia e col le f o r m e a f f i n i . 

La specie più conosciuta di questo genere è il BLASTOCERO CAMPESTRE, CERVO DEI 

PAMPAS O G U A Z U Y ( C A R I A C U S [Blastocerus] campestris, Cervus campestris e leuco-
gaster, Madama campestris), an ima le d i med ia grandezza r i spe t to ag l i a l t r i m e m b r i 
della f a m i g l i a , d i cu i l a lunghezza v a r i a f r a m . 4 ,1 - 1 , 3 ; la coda è lunga 10 c m . ; 
l'altezza m i s u r a t a da l garrese è d i 70 c m . ; m i su ra t a da l la spalla giunge appena a 
75 cm. I l colore e l 'aspetto generale de l co rpo r i c o r d a n o m o l t i s s i m o q u e l l i de l cervo 
nostrale. I l pelo è f o l t o , l uc ido , r u v i d o e caduco, b runo- ros s i cc io -ch ia ro o b r u n o -
gia l lo-fulvo nel la pa r t e super iore ed esterna de l co rpo , p iù ch iaro su i fianchi, nel la 
parte anter iore de l co l lo e ne l la par te i n t e r n a degl i a r t i . L a par te i n f e r i o r e de l corpo , 
vale a d i re i l m e n t o , la gola , i l pet to e le str iscie l o n g i t u d i n a l i che si osservano nel la 
parte in te rna del le coscie sono d i co lor b ianco-sud ic io ; i l ven t re , la par te poster iore 
delle coscie, la par te i n f e r i o r e e la pun ta del la coda hanno una be l l i s s ima t in t a b ianca ; 
gli orecchi sono b runo - ro s s i cc io - ch i a r i es ternamente e b ianch icc i in te rnamente . Un 
cerchio bianco c i r conda g l i occhi e diverse macchie b ianche adornano l ' e s t r e m i t à del 
labbro super iore . Le corna r i co rdano quel le del nos t ro capr io lo , m a sono p i ù s o t t i l i 
e più fine e si d i s t inguono per la magg io re lunghezza dei r a m i . S ' incurvano leggier
mente a l l ' i n d i e t r o , u n po ' i n f u o r i nel la par te i n f e r i o r e e d i nuovo a l l ' i n d i e t r o nella 
parte super iore . I l r a m o che sovrasta g l i occhi spunta a l la distanza d i circa 5 c m . 
soprala rosa ed ha press'a poco la lunghezza d i 1 0 c m . ; supe r io rmen te si f o r m a nel 
fusto una seconda b i fo rcaz ione d i cu i i l r a m o si d i r i ge a l l ' i n s ù , m e n t r e l ' e s t r e m i t à 
della fo rche t ta piega a l l ' i n d i e t r o . Qualche v o l t a s ' i ncon t r ano delle corna i l cui fus to 

presenta ancora ne l la par te an te r io re u n secondo r a m o d i r e t t o a l lo i nnanz i . La l u n 
ghezza del le co rna g iunge a 25 c m . ; i f u s t i d i 3 0 c m . si possono considerare 

come eccezioni . 
Questo cervo , c o m u n e i n t u t t a la sua pa t r i a , ab i ta i l Paraguay, P Uruguay e la 

parte se t ten t r ionale d e l l ' A r g e n t i n a . Secondo i l Rengger abbonderebbe p r inc ipa lmen te 

nei campi asc iu t t i e scoper t i delle r eg ion i poco abitate, scansando la v ic inanza del le 
acque e del le p a l u d i . V i v e i n coppie e i n p i cco l i b r a n c h i ; i maschi p i ù vecchi menano 
vita isola ta . D i g i o r n o si r iposa ne l l ' e rba alta e r i m a n e cos ì t r a n q u i l l o ne l suo g iac ig l io 

34. — BREHM, Animali. Voi. I I I . 
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che si p u ò passargli v i c ino senza che faccia u n m o v i m e n t o . I l br iccone cerca d i sot
t r a r s i i n questo modo alle insidie dei cacciatori , p e r c h è i suoi sensi sono p i ù acuti e 
i m o v i m e n t i p i ù agi l i d i que l l i degli a l t r i ce rv i . Soltanto i caval l i p i ù veloci possono 
raggiungerlo , m a se ha i l vantaggio d i qualche salto i l m i g l i o r destr iero non 
riesce a v incer lo . Dopo i l t r a m o n t o va al pascolo e si aggira nel l ' aper ta campagna 
tu t ta la not te . La f e m m i n a partorisce u n solo figlio, i n p r i m a v e r a o i n autunno e in 
capo a pochi g i o r n i lo conduce da l padre ; i due gen i to r i gareggiano ne l p rod iga rg l i le 
cure p i ù affettuose. Appena avver tono la minaccia d i un per icolo , lo nascondono 
nel l 'erba alta, cercano d i fars i vedere da l cacciatore, lo sviano dalle traccie del figlio 
e r i t o r n a n o presso i l suo nascondiglio dopo lungh i g i r i . Quando i l figlio è fa t to p r i 
g ion ie ro , n o n si a l lontanano m a i da l cacciatore se non sono insegui t i dai cani , ma 
descrivono a m p i g i r i i n t o r n o a l u i e si avvic inano a t i r o d i fuc i l e se odono la voce 
belante del cerbiat to . Una coppia d i questi cerv i s egu ì per mezz 'ora i l Rengger che 

por tava v i a i l l o ro nato. 
I l blastocero campestre, preso giovane, si addomestica i n m o d o s t raordinar io . 

I m p a r a a conoscere tu t te le persone della casa, le segue dapper tu t to , ubbidisce al loro 
r i c h i a m o , si t r as tu l l a secoloro leccando v o l o n t i e r i le m a n i e i l viso a t u t t i i m e m b r i 
del la f a m i g l i a ; s tr inge amic iz ia coi caval l i e coi cani domest ic i ; invece scansa le persone 
estranee e i cani che non conosce. Si nu t re d i sostanze vegetal i d 'ogn i sorta, crude e 
cotte ; è par t i co la rmente gh io t to del sale come i suoi a f f i n i . Quando i l t empo è bello si 

t r a s tu l l a a l l ' ape r to ; r u m i n a durante i l p o m e r i g i o ; se p iove si r i covera sot to i l tetto. 
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Duran t e i l pe r i odo degl i a m o r i i l maschio adul to emana u n odore assai sgradevole 
che s i avv i c ina a que l lo de i Negr i ed è c o s ì f o r t e che si sente ancora u n qua r to d ' o ra 
dopo i l passaggio de l l ' an ima le . « Una vo l t a », dice i l Rengger, « get ta i i l laccio col le 
solite bolas i n t o r n o al le corna d i u n guazuy e ve lo lasciai so l tanto finché l ' an ima le f u 
m o r t o ; c i ò b a s t ò p e r c h è le bolas prendessero u n odore cos ì r i pugnan te che m i 
costrinse a lasciar le i n disparte per q u a t t o r d i c i g i o r n i . Posseggo u n paio d i corna , 
le qua l i , dopo o t to a n n i , emanano ancora u n f o r t e odore d i negro , specialmente dal 
r ives t imento cutaneo che r i copre lo stelo. Questo odore carat ter is t ico si manifes ta s o l 
tanto quando l ' an ima le ha ragg iun to l ' e t à d i u n anno e scompare se v iene castrato i n 
g i o v e n t ù . A l m e n o cos ì m i disse u n cacciatore degno d i fede » . 

Per uccidere i l guazuy conv ien r i c o r r e r e a l le g r a n d i caccie a ba t tu ta . A l c u n i cac
ciatori a caval lo s i recano su l campo d i caccia, si d ispongono per m o d o da f o r m a r e 
un semici rcolo e aspettano la preda incalzata da i cani segui t i a l o r o vo l t a da m o l t i 
a l t r i caccia tor i . A l l o r c h é u n cacciatore è abbastanza v i c i n o a l cervo per tentare i l 
colpo, g l i get ta i l laccio colle bolas i n t o r n o alle corna o f r a le gambe. È necessario 
anzitutto che i l cacciatore n o n si s lanci t r o p p o presto con t ro l ' an ima le p e r c h è a l l o r a 
questo lo scorge, fugge d a l l ' a l t r a par te e riesce quasi sempre a me t t e r s i i n sa lvo . Se 
i l cervo è incalzato a l ungo spicca una q u a n t i t à d i sa l t i l a t e ra l i come i l nos t ro 
capriolo onde sviare i l cane dal le sue t raccie e finalmente si accovaccia ne l si to 
dove t r o v a de l l ' e rba a l ta . I n caso d i b isogno d i m o s t r a pu re u n grande coraggio e s i 
difende con t ro u o m i n i e cani sia colle corna , sia con f o r t i calci del le zampe an te 
r i o r i . Quando i l cacciatore cavalca con prudenza pe i c a m p i riesce ad uccidere i l guazuy 
mentre spicca i suoi sa l t i p r e d i l e t t i . A l l ' i n f u o r i d e l l ' u o m o questo cervo deve temere 
soltanto le ins id ie del p u m a . 

La carne degl i i n d i v i d u i g i o v a n i è tenera e sapor i ta , que l la delle f e m m i n e vecchie 
alquanto coriacea, quel la de l maschio i m m a n g i a b i l e pe l suo fo r t e odore . L a pel le 
conciata serve per fa re coperte da caval lo e da l e t to . 

* 
* * 

L'America meridionale è abitata da una serie di cervi minori che formano un 
sottogenere p a r t i c o l a r e ; tale classificazione si fonda sulle corna de i maschi , r i do t t e a 
due sempl ic i f u s t i . I c e r v i che appar tengono a questo sottogenere p rendono i l nome 
di C O A S S I (Goassus) e si d i s t inguono per la l o r o piccola mole , per la co rpo ra tu ra svelta, 
per la coda abbastanza lunga e coperta d i fitti p e l i , pe i l a c r i m a t o i p icco l i , per u n 
ciuffo d i pe l i che adorna la f r o n t e e per u n c iuf fe t to p i ù piccolo che si osserva nel la 
parte i n t e rna delle calcagna. Tu t t av i a i l carat tere p r inc ipa l e è cos t i tu i to dalle corna le 
quali sono cos t i tu i te da due p icco l i f u s t i , spesso r i d o t t i a due punte r u d i m e n t a l i , abba
stanza grossi a l la base e grada tamente assot t ig l ia t i verso la pun ta aguzza, rugos i , 
incurva t i o b l i q u a m e n t e i n a l to e a l l ' i n d i e t r o e quasi p a r a l l e l i . I den t i c an in i si 
incontrano sempre neg l i i n d i v i d u i g iovan i dei due sessi , m a scompaiono n e l l ' e t à 

avanzata. 

Il COASSO ROSSO OGUASUPITA (CARIACUS [Goassus] RUFUS, Subulo rufus, Cervus 
rufus, simplicicornis e dolichurus) è la specie p i ù grossa d i questo g r u p p o ; i l suo 
peso supera a lquan to que l lo del capr io lo nos t r a l e ; la m o l e cor r i sponde a l l ' i nc i r ca a 

quella della f e m m i n a de l d a i n o ; la lunghezza del co rpo g iunge a m 4 ,4 , la coda è 



532 Ordine undecime-: Artiodattili 

lunga 10-11 cm. , l 'altezza delle corna è d i 7 cm. , quella de l l ' an imale misura ta dal 
garrese é d i 60 c m . I l corpo è a l lungato, i l collo corto e sot t i le , la testa corta e mo l to 
assottigliata an t e r io rmen te ; g l i orecchi sono abbastanza g rand i , ma non m o l t o lunghi 
g l i occhi p iccol i e v i v a c i , i l a c r i m a t o i appena v i s i b i l i , le zampe alte, so t t i l i , d i fo rma, 
elegantissima. I l pelo fo l to e l iscio si avvic ina per t u t t i i r i g u a r d i a quello del nostro 
capr io lo . È breviss imo, ma sempre abbastanza fo l t o sulla testa e sulle gambe ; si rialza 
a guisa d i c r in ie ra sul mezzo della par te anter iore della testa. La t in ta generale del 

Coasso rosso (Cariacus rufus). 1 / 1 0 della grandezza naturale. 

man te l lo è g r ig io -b runo-g ia l logno la , m a d iventa g r ig io -b runo- scu ra nella regione 
compresa i n mezzo agl i occhi , sulla f r o n t e e sul vert ice mesocranico; la parte infe
r i o r e del col lo , i l petto ed i l ventre sono g r i g i . La parte in t e rna delle gambe è bianca, 
la coda rosso-gia l lo-brunicc ia super iormente è bianca i n f e r i o r m e n t e . 

I coassi popolano i n n u m e r o abbastanza considerevole la Guiana, i l Brasile, i l 
P e r ù e i l Paraguay. Vivono tanto i n p ianura quanto i n montagna ; i l coasso rosso 
risale pe r f i no all 'al tezza d i 5000 m . sul l i ve l l o del mare . A b i t a le foreste d 'ogn i sorta 
e le boscaglie d i basso fus to . Nelle r eg ion i piane preferisce le foreste v e r g i n i ombrose 
e f o l t e ; i n montagna abi ta le macchie isolate e scansa i c amp i scoper t i . D i g iorno si 
r iposa ne i cespugli p iù fitti; dopo i l t r a m o n t o si reca a l pascolo sul marg ine delle 
foreste. Vis i ta spesso e saccheggia le p iantagioni poco discoste dal la sua d i m o r a , ma 
i n caso d i bisogno si accontenta del cibo che t r o v a nei boschi . Nei l u o g h i colt ivat i 
preferisce a tu t to i ge rmog l i dei popon i , le piante del grano tu rco , i cavo l i p i ù teneri 
e sopra tu t to le fave. Dopo u n pasto abbondante che dura tu t t a la not te r i t o r n a nel 
bosco appena spunta l ' a lba . 

I l coasso rosso v ive isolato o i n coppie, m a non m a i i n b r a n c h i n u m e r o s i . I due 
coniugi conservano una f e d e l t à reciproca degna d i a m m i r a z i o n e , a l levano ed educano 
ins ieme la pro le . I n generale la f emmina partor isce un solo p icc ino , i n d icembre o in 
gennaio. A l l ' e t à d i 4 o 5 g i o r n i i l cerbiat to segue la madre dapper tu t to e n o n tarda a 
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precederla nel le sue corse. A l l a minacc ia del p i ù l ieve pe r i co lo , i l p icc ino si nasconde 
nella boscaglia e la m a d r e fugge. I m o v i m e n t i d i quest i ce rv i sono r a p i d i , m a n o n 
t roppo res i s t en t i ; con u n b u o n caval lo n o n è d i f f i c i l e s tancar l i , r a g g i u n g e r l i e i m p a 
dronirsene col laccio. Se la foresta n o n è t r o p p o fitta, i b u o n i cani r agg iungono i n 
mezz'ora i l ce rvo p i ù veloce. G l i i n d i g e n i ca t tu rano sovente i c e rb i a t t i per a d d o m e 
st icarl i ; m a bisogna t ene r l i legat i e ch ius i nel co r t i l e p e r c h è spesso devastano le p i a n 
tagioni . F i n c h é sono g iovan i con t inuano ad essere d o c i l i e m a n s u e t i ; invecchiando 
diventano v i o l e n t i e c a t t i v i , p o i c h é n o n so l tan to i masch i , m a anche le f e m m i n e 
affrontano l ' u o m o . Da p r i n c i p i o i coassi pres i g i o v a n i si a f fez ionano a l la casa, m a p i ù 
tardi se ne a l lon tanano sempre p i ù e finiscono per abbandonar la , sebbene n o n d i m e n 
tichino i n t i e r a m e n t e la l o ro ant ica d i m o r a . I l Rengger ne v ide uno , i l quale, essendo 
fuggito d iec i mes i p r i m a dal la sua casa, v i c e r c ò asilo una vo l t a i n cu i venne inse
guito da v a r i can i . 

Una f e m m i n a a f f ida ta per qualche t e m p o alle m i e cure era u n an imale assai 
grazioso e gent i le . P r o b a b i l m e n t e aveva vissuto fin da piccola i n compagnia d e l 
l 'uomo; a lmeno cos ì lasciavano suppor re la sua p iena fiducia e la sua grande m a n 
suetudine. Po tevamo toccar la , l i sc ia r la , so l levar la da l suolo, p o r t a r l a v ia senza che 
facesse i l p i ù p iccolo cenno d i resistenza n è u n t en t a t ivo d i fuga . Res t i tu iva agli amic i 
le carezze che ne r iceveva leccando l o r o la m a n o ed i l v iso . Si c o m p o r t a v a beniss imo 
cogli a l t r i c e rv i , i n s o m m a f u sempre pac i f ica , mansueta , anz i affe t tuosiss ima. I l r i g i d o 
clima della Ge rman ia se t tent r ionale n o n era t r o p p o confacente al la sua salute, seb
bene la povera bestia, avvezza ad a l t r i c l i m i sopportasse i l f r eddo assai meg l io d i 
quanto avre i c reduto . N o n temeva af fa t to la p ioggia e spesso si lasciava bagnare senza 
soffrirne m e n o m a m e n t e , m a od iava la m e l m a sudicia . Scansava con cura i ven t i t r o p p o 
fort i r i coverandos i sempre nel la sua s tal la . Mangiava d i r ado l ' e rba che cresceva nel 
suo recinto ; p r e fe r iva i l c ibo asciut to, e, i n conseguenza de l l ' ab i tud ine , i l pane ed 

i l biscotto. 
La caccia de i coassi è sempl ic i s s ima . Si inca lzano coi cani e s i ucc idono a l l ' ag 

guato senza a lcuna d i f f i co l t à . Ol t re l ' u o m o , quest i cerv i debbono temere le fiere e i 
predoni d ' ogn i sorta . L a carne dei coassi è sapor i t i s s ima ; la l o r o pelle si adopera per 

fare coperte da sella e da caval lo . 

* 
* * 

Il CAPRIOLO rappresenta un genere particolare (Capreolus) caratterizzato dalle 
corna t o r n i t e , poco r ami f i ca t e , divise a guisa d i fo rche t ta , r u v i d e a l la s u p e r f ì c i e , f o r 
nite d i per le leggiadre e sprovvedute dei r a m i che sovrastano g l i occhi . La denta tura 
si compone d i 3 2 den t i , p o i c h é i c a n i n i mancano in t i e r amen te , oppure sono r a r i s s i m i . 

Il CAPRIOLO (CAPREOLUS CAPRAEA, Cervus pygargus e Capreolus vulgaris e 
pygargus) acquista la lunghezza d i m . 4 , 3 ; l 'al tezza mi su ra t a da l la regione sacrale è 
di 75 c m . ; la piccola coda rud imen ta l e giunge appena al la lunghezza d i 2 c m . I l peso 
dell 'animale v a r i a f r a 20 e 25 K g . ; qualche r a r a v o l t a p u ò a m m o n t a r e a 30 K g . ; la 
femmina è p i ù p iccola de l maschio . I n paragone del cervo nob i l e i l capr io lo è u n a n i 
male tozzo, ha testa cor ta e ot tusa, co l lo sot t i le e p i ù lungo del la testa, corpo r e l a 
t ivamente robus to , p i ù grosso ne l l a par te an te r io re che n o n pos te r io rmente , quasi 
dir i t to l ungo i l dorso , p i ù basso a l garrese che n o n al la regione sacrale ; le zampe 
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sono alte e so t t i l i , g l i zoccoli p icco l i , s t re t t i e aguzzi ; g l i occhi g rand i , v i v a c i e f o r n i t i 
d i lunghe ciglia nella palpebra supe r io re ; i l a c r i m a t o i p iccol i ss imi , anzi appena accen
na t i , f o r m a n o u n solco nudo, superf iciale , lungo 6 m m . , d i f o r m a t r iangolare , a r ro 
tonda ta ; g l i orecchi sono d iva r i ca t i e d i lunghezza mediocre . Le corna si dist inguono 
per le rose larghe e pei fu s t i re la t ivamente robus t i , coper t i d i per le m o l t o sporgenti . 
I n generale i l fusto p r inc ipa le produce sol tanto due r a m i , m a a c iò non si l i m i t a lo 
svi luppo a cu i possono giungere le corna del capr io lo . « I l numero delle punte che si 
osservano nelle corna del capr iolo », dice i l Blasius, « contato secondo g l i in tend i 
m e n t i dei cacciatori , non esprime sempre la legge natura le che de termina la f o r m a 
zione delle corna. Volendo espr imere questa legge d i fo rmaz ione dal punto d i vista 
scientif ico, bisogna a t t r i b u i r e m i n o r e impor tanza al n u m e r o delle punte che non alla 
f o r m a complessiva delle corna da cui dipende i l valore reale del n u m e r o delle punte. 
Nel p r i m o i nve rno i l maschio è f o r n i t o d i fusa so t t i l i e ind iv ise le qua l i presentano 
una piccola rosa alla radice del f u s t o ; ne l maschio fo rcu to i l fusto è d iv iso press'a 
poco alla m e t à . A par t i r e dal pun to i n cu i si d iv ide , i l fusto pr inc ipale si volge a l l ' i n 
d ie t ro f o r m a n d o un angolo, men t re i l r a m o accessorio si volge a l l ' i nnanz i . Questa pie
gatura del fusto pr inc ipa le , foggiata a ginocchio è assai p i ù impor t an t e del ramo 
accessorio an te r io re : quando esiste tale piegatura e manca i l r a m o accessorio pos
s iamo esser cer t i che l ' i n d i v i d u o i n questione appart iene alla ^schiera dei forcu t i . 
Nel capr io lo f o r n i t o d i sei punte i l fusto pr inc ipa le , inarcato a l l ' i nd i e t ro , si d ivide una 
seconda vol ta , dopo la divis ione s ' incurva d i nuovo a l l ' i nnanz i , men t re i l secondo 
r amo accessorio, p i ù al to, si volge a l l ' i nd i e t ro . La seconda piegatura a ginocchio 
dist ingue i l capriolo d i sei punte e si p u ò riconoscere come tale qualunque ind iv iduo 
che presenti le due piegature a g inocchio del fusto pr inc ipa le , quand'anche manchino 
i r a m i accessori. Col capr iolo d i sei r a m i t e rmina generalmente lo sv i luppo totale 
delle corna, p o i c h é nei successivi m u t a m e n t i delle corna i l capr io lo conserva quasi 
sempre lo stesso numero d i appendici . Tu t tav ia l o sv i luppo regolare p u ò progredire 
anche ol t re . Nel capriolo f o r n i t o d i ot to punte la punta che si t r o v a sopra la seconda 
biforcazione o piegatura a ginocchio si d iv ide nuovamente f o r m a n d o u n a l t ro ramo 
accessorio : lo stesso si p u ò d i re r iguardo alla punta r i v o l t a i n al to e a l l ' i nd i e t ro . Le 
corna fo rn i t e d i dieci punte costituiscono l ' u l t i m o grado d i sv i luppo regolare che io 
conosca. I l capr io lo raggiunge questo grado d i sv i luppo quando le due e s t r e m i t à 
super io r i delle corna a sei punte si d iv idono b i forcandos i . I n questo caso le corna 
sono cost i tui te da u n r a m o mediano anter iore , da una punta super iore fo rcu ta e da 
una b i forcaz ione accessoria, poster iore . Per quanto io sappia, le corna d i t a l sorta 
appartengono esclusivamente ai capr io l i del la Croazia e d i Smi rne . Le corna del 
capr iolo presentano spesso nel la parte in te rna del fus to p r inc ipa le una i ncu rva tu r a co l 
locata sotto i l r a m o d i mezzo, d i re t ta a l l ' i n n a n z i : d 'ambo i l a t i v i s i osserva una 
lunghiss ima perla che spesso acquista la lunghezza d i 25 m m . , e, secondo i cacciatori, 
potrebbe essere considerata come una pun ta ». 

Le corna del capr io lo presentano soventissimo ogn i sorta d i i r r e g o l a r i t à . Le colle
z i o n i contengono fus t i d i f o r m e stranissime, f o r n i t i d i una fila comple ta d i punte, 
oppure f ras tag l ia t i ed espansi a guisa d i palette. V i sono de i c a p r i o l i f o r n i t i d i t re fust i 
e d i t r e s te l i , a l t r i p r o v v e d u t i sol tanto d i una rosa e d i u n fus to semplice, ecc. Le f e m 
m i n e m o l t o vecchie hanno pure una breve pro tuberanza f ron t a l e e presentano due 
piccole corna. Mentre si t r ovava a Sajan i l Radde r icevet te u n corno d i t a l sor ta che 
era spuntato i n mezzo al la f r on t e d i una vecchia f e m m i n a . Questo corno presenta 
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quattro r a m i p i ù l u n g h i che si staccano t u t t i da l medes imo pun to e si r i v o l g o n o i n 
direzioni opposte. I l B lock m i p a r l ò una v o l t a d i due a l t re corna c o n s i m i l i le q u a l i 
constavano d i due f u s t i l u n g h i 5 c m . e i nganna rono u n vecchio cacciatore facendogl i 
credere d i avere d i n a n z i ag l i occhi u n maschio adu l to ch ' eg l i uccise senz 'a l t ro , senza 
accorgersi che era invece una f e m m i n a . 

I l f i t t o m a n t e l l o del capr io lo va r i a secondo le s tag ion i . Come si osserva nel cervo, 
durante l 'estate si sv i luppano sol tanto i pe l i setolosi , m e n t r e l ' i n v e r n o è r i servato 
allo sv i luppo del la lane t ta . I pe l i setolosi sono c o r t i , i s p i d i , d u r i e r o t o n d i ; la lanet ta 
è lunga, ondu la t a , m o l l e e caduca ed ha pu re u n colore diverso da quel lo de i pe l i seto
losi. Nell 'estate la par te super iore ed esterna de l corpo è d i co lor rosso- ruggine-
scuro e b r u n o - g r i g i a n e l l ' i n v e r n o . La par te i n f e r i o r e del corpo e la faccia i n t e rna 
degli a r t i sono sempre p i ù chiare . Sulla f r o n t e e su l dorso de l naso i l b r u n o - n e r o s i 
aggiunge a l colore p r e d o m i n a n t e del m a n t e l l o ; a i l a t i del la testa e nel la par te poste
r iore de l la medes ima , sopra g l i occhi , si osserva una t i n t a g ia l lo-rossa ; i l men to , la 

mascella i n f e r i o r e e due piccole macchie che adornano d ' ambo i l a t i i l l abbro supe
r iore sono b ianch i ; d i e t r o i l centro del l abb ro i n f e r i o r e spicca una macchiet ta b r u n a . 
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Gli orecchi sono u n p o ' p i ù scur i del r imanen te del corpo i n tu t t a la parte esterna, 
in ternamente sono invece r ives t i t i d i pe l i b ianco-g ia l lognol i . Le natiche e la parte 
posteriore delle coscie hanno una t in ta chiara de l imi ta ta con m o l t a esattezza, g i a l 
l iccia nell 'estate e bianca ne l l ' i nve rno . Negl i i n d i v i d u i g iovan i , sul fondo rossiccio 
del mante l lo spiccano numerose macchiette tondeggiant i , bianche o gial le . I n certe 
reg ion i si osservano delle differenze d i colore che persistono per parecchie genera
z ion i : i n f a t t i v i sono dei cap r io l i ne r i , b i anch i , macchia t i o argenta t i . 

I l capr iolo abi ta tu t ta l 'Europa , ad eccezione delle r eg ion i p i ù set tentr ional i e la 
maggior parte del l 'Asia . Oggidì s ' incontra ancora i n Germania , i n I t a l i a , nella Spagna, 
nel Portogal lo , i n Francia , nel Belgio, i n Olanda, i n Ingh i l t e r r a e nel la Scozia, ne l 
l 'Ungher ia , nel la Gall iz ia , nel la Trans i lvania , nelle bassure che si estendono lungo i l 
Danubio , nel la parte mer id iona le del la Svezia, ne l la Polonia , nel la L i t u a n i a e nelle 
Provincie del m a r Ba l t i co ; è g ià r a ro nel la Turch ia e nel la Grecia, manca nella parte 
set tentr ionale e centrale del la Russia; m a cont inua ad essere rappresentato ne l -
l 'Ucrania e nel la Crimea : popola la Caucasia, l ' A r m e n i a , l 'As ia Minore , la Palestina 
e la Persia, la parte centrale e mer id iona le del la Siber ia o per megl io d i re le foreste 
d i queste r eg ion i ; verso oriente giunge f i n presso la foce d e l l ' A m u r ; verso sud si 
i no l t r a f ino alle alte montagne de l l ' Ind ia e della Manciur ia , m a è sempre rar iss imo 
ed isolato nelle steppe elevate, nude e deserte. Si p u ò d i re p r e s s o c h é estinto nella 
Svizzera dove si aggira i n p iccol iss imi b r anch i i qua l i si t ra t tengono nelle pa r t i p iù 
basse delle montagne ; invece nel Caucaso sale fino all 'altezza d i 2000 m . e nei m o n t i 
della Siberia mer id iona le giunge fino all 'altezza d i 3000 m . È probabi le che i l capriolo 
del l 'Asia (Capreolus pygargus) si debba dist inguere dal capr io lo d 'Europa essendo 
u n po ' p iù grosso d i questo e che i l capr io lo della Manciur ia (C. pygargus mand-
schurìcus) sia una semplice v a r i e t à del capr io lo asiatico; t u t t av ia sir Vic to r Brooke 
ricevette u n capr iolo proveniente dalle montagne d i E lbrus i l quale n o n era punto 
diverso dai capr io l i d 'Europa. 

Considerando i luoghi ab i ta t i dal capr io lo en t ro la cerchia del la sua area d i d i f f u 
sione possiamo di re che esso si t ra t t iene a preferenza nelle macchie e nel le boscaglie 
d i basso fusto e i n tut te le g r and i foreste d 'al to fusto, tanto i n p ianura quanto i n m o n 
tagna. Le boscaglie pa lus t r i d i basso fusto costi tuiscono uno dei suoi soggiorni p red i 
l e t t i . Durante l ' i nve rno scende i n p ianura dalla montagna e v i r i t o r n a nell'estate 
recandosi sempre p i ù i n alto col l ' aumentare della tempera tura . Nella Siberia emigra 
con una certa r e g o l a r i t à da u n luogo a l l ' a l t ro quando g l i riesce t roppo dif f ìc i le o impos
sibi le svernare nel le sue d i m o r e estive. Lo stesso accade nel le r e g i o n i elevate e d i 
media elevazione delle nostre montagne dove p e r ò le e m i g r a z i o n i sono meno estese. 
Nella Siberia , appena incominc ia l ' i nve rno , i l capr iolo abbandona def in i t ivamente i l 
suo d o m i c i l i o estivo, si raduna i n b ranch i n u m e r o s i e lascia le montagne per recarsi 
a svernare ne i boschi della p ianura . I n questi casi s ' incontra spesso col la anti lope 
gut turosa , la quale p e r ò v ive i n modo al tu t to d iverso . Le e m i g r a z i o n i del capriolo 
incominc iano subi to dopo i l per iodo degli a m o r i e du rano tu t to l ' i n v e r n o ; appena le 
nev i si squagliano i nos t r i l eggiadr i a n i m a l i r i t o r n a n o i n montagna . I l capr io lo della 
Siberia scansa le foreste d 'al to fusto tanto d'estate quanto d ' i nve rno e preferisce invece 
le imboccature delle val la te , le p ianure che si estendono ai p ied i de i m o n t i , le col l ine 
p iù o meno alte e i c o n t r a f f o r t i delle montagne p u r c h é siano poco boscheggiat i , oppure 
si t ra t t iene ne i boschi d i basso fusto della zona a lp ina , ab i tando a preferenza le 

boscaglie d i quercie , le pinete e le abetaie. Nei nos t r i paesi si t ra t t iene vo len t ie r i 
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nelle macch ie e nel le boscaglie appena c o m u n i c a n t i col le foreste p i ù estese; qualche 
vo l ta s i agg i ra p e r f i n o nel le p i anu re col t iva te ; a l p r i n c i p i o dell 'estate si r i t i r a ne i 
campi e passa la g io rna t a i n mezzo ai cereali p r o s s i m i a m a t u r a r e . I l capr io lo n o n 
è s taz ionar io ne l vero senso del la paro la se n o n ne i l u o g h i i n cu i si crede pe r f e t t a 
mente s i cu ro ; m a anche là i m p r e n d e lunghe e m i g r a z i o n i per cercare u n cibo p a r t i 
colare a qualche a l t ro branco d i cap r io l i della sua specie. Ha una vera passione per 
la l i b e r t à e la gode assai p i ù del cervo e de l da ino ; m u t a v o l e n t i e r i i l c ibo, la d i m o r a 
e pe r f ino la compagnia . È a d d i r i t t u r a luna t ico : oggi si compiace d i v i v e r e i n questo 
e d o m a n i i n q u e l l ' a l t r o luogo ; i n certe circostanze p a r t i c o l a r i soppor ta qua lunque 
inconveniente che invece n o n to l l e ra i n a l t r e . 

I m o v i m e n t i del c ap r io lo sono a g i l i ed e legant i . I l c ap r io lo è i n grado d i spiccare 
salti po r t en tos i co i qua l i a t t raversa l a r g h i fossi e va l ica senza i l p i ù piccolo sforzo 
altissime siepi e grossi cespugli . Nuo ta e si a r r a m p i c a ben iss imo. Ode, fiuta e vede a 
merav ig l i a ; è astuto e p ruden t e , m a abbastanza fiducioso per na tu ra . « I suoi o c c h i » , 
dice Die t r i ch d i W i n c k e l l , « r i v e l a n o la sua g e n e r o s i t à e la sua indo le affet tuosa, 
eppure i l capr io lo si addomest ica solamente quando f u ca t tura to d a l l ' u o m o nel la p r i m a 
g ioven tù ; a l t r i m e n t i conserva per sempre l ' i nna t a selvatichezza che lo dis t ingue e i l 
grande t i m o r e d e l l ' u o m o e degl i a n i m a l i . Questo t i m o r e giunge tanto o l t r e , che, se i l 
capriolo è sorpreso da l nemico , non emette sol tanto u n g r ido d i spavento, m a r i n u n z i a 
alla fuga m e n t r e pot rebbe met te r s i i n salvo spiccando u n salto a rd i to e si lascia r i n 
chiudere i n uno spazio angusto dove spesso soggiace ai grossi cani da guard ia e 
sopratutto alle fiere. Per spogl iars i del la sua inna ta t imidezza bisogna che i l capr io lo 
viva i n u n r ec in to chiuso e t r a n q u i l l o e sappia d i n o n essere ins id ia to da nessun 
nemico; a l lo ra , senza da r s i pensiero d e l l ' u o m o , g l i pe rmet te d i avv ic ina r s i fino al la 
distanza d i 20 o 3 0 passi da l luogo i n cu i pascola. È faci le so rp render lo nel g i a 
ciglio dove si lascia cogl iere assai p i ù sovente d i t u t t i g l i a l t r i a n i m a l i s e lva t i c i ; è 
probabile che d o r m a o che in t en to a r u m i n a r e si creda al s icuro dal lo sguardo i n q u i s i 
tore del suo nemico , r i m a n e n d o accovacciato sot to u n fitto cespuglio o ne l l ' e rba alta ». 

Per conto m i o non posso lodare col W i n c k e l l « la g e n e r o s i t à e l ' i ndo le affettuosa 
del capriolo » i l quale m i pare anzi ben lon tano dal possedere queste d o t i . A d ogni 
modo, finché è g iovane , riesce s impa t i c i s s imo a t u t t i per la sua mansuetudine , m a 
invecchiando d iven t a caparb io , cocciuto e ca t t ivo . La f e m m i n a vecchia n o n manca 
di v iz i n è d i d i f e t t i , m a per f o r t u n a n o n è abbastanza fo r t e per espr imere come v o r 
rebbe i p r o p r i d e s i d e r i ; invece i l maschio si rende a d d i r i t t u r a i n s o p p o r t a b i l e : è 
cattivo e prepotente coi compagn i p i ù d e b o l i , m a l t r a t t a la f e m m i n a e i p icc in i quando 
gli garba, m o s t r a le corna ad ogn i m o m e n t o e le adopera col la massima energia. 
Non è m a i bene fidarsene, p e r c h é , essendo incostante e luna t ico , si i r r i t a con m o l t a 
facili tà e p u ò d iven ta re assai pericoloso. N o n conosce af fe t to n è abnegazione, i n caso 
di per icolo p rocu ra d i me t t e r s i i n salvo senza preoccupars i d ' a l t ro e abbandona 
codardamente la f e m m i n a e la pro le . Del resto, se v i v e col la f e m m i n a e col p icc ino , 
ciò dipende da l suo i nna to amore per la v i t a sociale e pei p r o p r i c o m o d i , sapendo 
benissimo che la cauta f e m m i n a provvede sempre col la mass ima cura al la sicurezza 
del p iccino d i cui i l consorte appro f i t t a con suo grande vantaggio . Questo non è a f fe t 
tuoso col la f e m m i n a neppure durante i l per iodo degl i a m o r i , p o i c h é cerca un icamente 
di soddisfare le p r o p r i e vog l i e . 

I b r a n c h i del capr io lo sono sempre meno n u m e r o s i d i que l l i del cervo. Durante 
la m a g g i o r par te de l l ' anno i c a p r i o l i v i v o n o i n f a m i g l i e composte d i u n maschio 
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accompagnato da una o p i ù d i rado da due o t r e f e m m i n e e dai l o r o p i c c i n i ; l à dove 
scarseggiano i maschi i b ranch i possono essere cost i tu i t i d i 12-15 i n d i v i d u i . È probabi le 
che i l maschio si a l lon tan i dal la f amig l i a soltanto quando viene surrogato da a l t r i 
maschi p iù g iovan i e p i ù robus t i , nel qua l caso si r i t i r a a v i t a isolata. Ciò accade 
quasi sempre a l p r i n c i p i o dell 'estate, m a questo stato d i cose n o n dura a l u n g o ; 
quando si avvic ina i l per iodo degl i a m o r i i l vecchio capr io lo incominc ia ad agitarsi, 
d iventa i r r equ ie to e va i n cerca d i una f e m m i n a ; dopo l 'accoppiamento r i m a n e ancora 
con essa, m a se questa è pregna ne cerca un ' a l t r a la quale cont inua ad essere la sua 
compagna prefe r i ta fino al la p r i m a v e r a successiva. Ne l l ' i nve rno parecchie famigl ie si 
uniscono sovente e v ivono i n pace tu t te ins ieme per qualche tempo. I g iovani r i m a n 
gono cogl i adu l t i f i no al pross imo per iodo degl i a m o r i , poscia vengono scacciati dal 
branco e a l lora cost i tuiscono per p r o p r i o conto a l t r i b ranch i m i n o r i . Durante la g ior 
nata i l capr iolo r i m a n e nascosto i n un cantuccio ben r ipa ra to della sua d i m o r a t em
poranea; verso sera e nelle r eg ion i t r anqu i l l e anche p r i m a del t r a m o n t o si reca al 
pascolo nelle macchie, su l l ' o r lo dei p r a t i o ne l l ' i n t e rno dei campi ; a l l ' a lba si r i t i r a 
nuovamente ne l suo nascondigl io o i n mezzo ai cereali g i à a l t i , raschia i l musco o 
l 'erba che r icopre i l ter reno colle zampe a n t e r i o r i e si prepara un comodo giaciglio 
per l 'ora del r iposo. Percorre v o l o n t i e r i le medesime strade per andare e tornare dal 
pascolo, m a ciò n o n accade sempre con scrupolosa r e g o l a r i t à . 

I l cibo del capr iolo non è m o l t o diverso da quel lo del cervo nobi le ; tu t tavia i l 
capr io lo è assai p i ù gh io t to del cervo e p e r c i ò ha cura d i scegliere le piante p iù 
tenere e sapori te . Mangia le fogl ie e i ge rmog l i degli a lber i f r ondos i , le gemme delle 
conifere, i cereali v e r d i , var ie sorta d i erbe e v ia dicendo. Nei nos t r i paesi i l suo cibo 
è m o l t o va r io : si compone d i fogl ie e d i g e r m o g l i d i quercia , d i o l m o , d i betul la , d i 
carp ino , d i acero e d i conifere, sopratut to d i p i n i a cui si aggiungono i l f rumen to 
verde, la segala, l 'o rzo , l 'avena, i p i se l l i , i cavol i e i l t r i f o g l i o , ogni sorta d 'erba, le 
ghiande ed a l t r i f r u t t i degli a lber i ; i cap r io l i della Siberia non disdegnano neppure i 
ramoscel l i dell 'assenzio, delle potent ine , ecc. I l capr iolo è ghio t to del sale ed ha bisogno 
d i acqua p u r a ; dopo le f o r t i pioggie si contenta delle goccie che r imangono sulle 
foglie e i n caso d i bisogno approf i t t a pure della rugiada. Penetra abbastanza sovente 
negli o r t i per d ivora re i l egumi , saltando al l 'occorrenza delle s iepi abbastanza alte. 
Si dist ingue da l cervo p e r c h è non dissot terra le patate ne i campi e non devasta i 
cereali cor icandovis i sopra ; m a invece rosica g l i arboscel l i i n m o d o deplorevole nei 
boschi e nei g i a r d i n i . 

Conviene notare che la r ip roduz ione del capr io lo f u conosciuta soltanto i n questi 
u l t i m i t e m p i . I na tu ra l i s t i discussero per m o l t i ann i i n t o r n o al la stagione i n cui r icor re 
i l per iodo degli a m o r i del capr io lo e dis t inguevano u n per iodo degli a m o r i p r o p r i a 
mente det to , ed u n per iodo falso, i l p r i m o i n agosto e i l secondo i n novembre . 

La r i p roduz ione del capr io lo procede ne l modo seguente : I l maschio adul to depone 
le corna i n o t tobre e i n n o v e m b r e ; verso la f ine d i ma rzo o al p i ù t a r d i i n apr i le le 
nuove corna hanno acquistato i l l o r o completo sv i luppo : a l lo ra i l maschio n o n si 
mos t ra p i ù cosi mansueto com'era , durante i l t empo i n cu i g l i mancavano le sue a r m i 
na tu ra l i , m a n o n è ancora t roppo eccitato e si compor t a bene col la f e m m i n a e coi 
figli d i a l t r i masch i . Le cose cambiano alla m e t à d i l ug l i o . I l maschio , eccitato da un 
v ivo desiderio d i lo t ta , si a l lontana da i suoi compagni per aggirars i so l i t a r io ne l la c a m 
pagna, aggredisce i maschi che i ncon t r a c a m m i n facendo e f a in tendere spesso la sua 

voce, vale a d i r e u n suono breve, t ronco e sommesso che cor r i sponde al la s i l laba « beu » 
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r ipe tu ta p i ù vo l t e , e i n c o m i n c i a ad inseguire le f e m m i n e g i o v a n i , eccitato anch'esso 

d a l l ' a m o r e . L 'ecc i taz ione de l maschio cresce d i g i o r n o i n g i o r n o : esso combat te acca
n i tamente co i r i v a l i , aggredisce g l i a l t r i a n i m a l i e qualche vo l t a anche l ' u o m o , m a l 
t ra t t a e spesso uccide i p i c c i n i d i cu i la presenza g l i d à no ia e n o n ha a lcun r i g u a r d o 
per le f e m m i n e d i cu i desidera ot tenere i f a v o r i . L a sua feroc ia è tale che sovente si 
prec ipi ta su i masch i r i v a l i che inseguono la stessa f e m m i n a e l i a t t e r ra senza preoc
cuparsi a f fa t to del la conquis ta dest inata a l p i ù fo r t e . La f e m m i n a n o n è meno eccitata 
del maschio e r i c h i a m a i l capr io lo con u n g r i d o par t i co la re che cor r i sponde a l l ' i n c i r ca 
alle voca l i e a l le s i l labe seguent i : « i, i, ie, i, ie » . I l maschio giovane r i sponde subi to 
a questo r i c h i a m o ; i l maschio adul to è assai p i ù cauto e i l maschio vecchio ed esperto 
si avvic ina s t r isc iando alla f e m m i n a co l l ' anda tu ra carat ter is t ica del la vo lpe e la prega 
di accondiscendere ai suoi desider i . La f e m m i n a adul ta n o n si fa pregare soverchia
mente, invece la f e m m i n a giovane resiste a lungo alle preghiere de l maschio , g r ida 
con espressione d i angoscia (i, ia, iaia), m a finisce per accondiscendere al le vog l ie 
del maschio. Siccome q u e s t ' u l t i m o , quando ha r agg iun to una certa e t à , t rascura le 
f emmine vecchie per ins id ia re le g i o v a n i , i maschi p i ù g iovan i t r ovano m o d o d i sod
disfare i l l o r o i s t i n to colle f e m m i n e avanzate i n e t à . A l l o r c h é ne i cap r io l i d i una data 
regione abbondano g l i i n d i v i d u i d i u n dato sesso, q u e l l i che non hanno t rova to m o d o 
di accoppiarsi si recano a cercare f o r t u n a a l t rove . 

Le osservazioni dei celebri caccia tor i V e l t h e i m , Pockel , Ziegler e Bischoff hanno 
dimostra to colla mass ima sicurezza, che dopo la fecondazione, l ' ovu lo della f e m m i n a 
r imane s taz ionar io per circa 4 mes i , vale a d i r e fino al la m e t à d i d icembre , m a a l lora 
incomincia a sv i luppar s i r ego la rmente con una prontezza s ingolare per m o d o che nel 
mese d i maggio o d i g iugno i l feto ha ragg iun to i l suo comple to sv i luppo . La g r a v i 
danza de l capr io lo ha dunque a l l ' i nc i r ca una dura ta d i 4 0 set t imane e per questo 
riguardo i l capr io lo si d is t ingue da tu t t e le a l t re specie della f a m i g l i a , p o i c h é 
i l suo feto conserva per u n t empo abbastanza lungo i l medes imo grado d i s v i 
luppo. Come tu t t e le a l t r e , anche questa regola soffre le sue eccezioni. P u ò acca
dere che la f e m m i n a sia fecondata parecchie se t t imane p i ù t a r d i d i c iò che si 
crede e par tor i sca rego la rmente ne l t empo s tab i l i to dal le leggi n a t u r a l i . Cosi per 
esempio va r i e f e m m i n e tenute i n s c h i a v i t ù che non si accoppiarono col maschio 
durante i l pe r iodo degl i a m o r i , m a vennero fecondate sol tanto ne l l ' au tunno avanzato, 
pa r to r i rono poco p i ù t a r d i delle a l t re . Per conto m i o non posso dubi ta re che i l capr io lo 
non vada soggetto ad u n t a r d i v o per iodo d i a m o r i , p e r c h è m i f u r o n o r i f e r i t i a questo 
proposito t r o p p i ragguagl i soddisfacent i , da persone p ienamente degne d i fede. Non 
credo o p p o r t u n o d i a t t r i b u i r e soverchia i m p o r t a n z a alle osservazioni fatte sulle f e m 
mine tenute i n s c h i a v i t ù , m a r ipe to anch ' io che m o l t e f e m m i n e l ibere vengono fecon

date da i maschi ne l mese d i o t tobre o d i n o v e m b r e . 
Quat t ro o c inque g i o r n i p r i m a del pa r to la f e m m i n a si r i t i r a i n u n cantuccio 

isolato della fores ta dove si compie i l pa r to . Le f e m m i n e g iovan i par tor iscono gene
ra lmente u n solo p icc ino per v o l t a ; quelle p i ù avanzate i n e t à ne hanno due e persino 
tre al la vo l t a . La m a d r e nasconde colla mass ima cura i suoi na t i a c c i o c c h é sfuggano 
agli sguardi s c ru ta to r i dei n e m i c i : al p i ù l ieve s i n tomo d i per icolo l i avverte scalpi tando 
con una del le zampe o con u n s ib i lo par t i co la re . Appena sentono questo s ib i lo i p i c 
cini s i accovacciano al suolo ne l luogo i n cu i si t r ovano ; p i ù t a rd i fuggono col la 
madre . Nei p r i m i g i o r n i del la l o r o v i t a , quando sono ancora a l tu t to i n e t t i , la madre 

si a l lon tana da l l o r o g iac ig l io e fugge i n m o d o palese per sviare i l nemico . Se u n nato 
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le viene rap i to senza che possa i m p e d i r l o , segue a lungo i l rapitore/ .fosse anche un 
u o m o ed esprime i l suo dolore con gr ida angosciose e con u n cont inuo correre qua 
e l à . « P i ù d i una vo l ta », dice Die t r i ch d i W i n c k e l l , « questa tenerezza mate rna m ' i n 
dusse a r ime t t e re i n l i b e r t à i l p icc ino che avevo cat turato e la madre p remiava la r 
gamente la m i a g e n e r o s i t à colle accurate invest igazioni che faceva per riconoscere se 
esso aveva soffer to o no. Balzava a l legramente i n t o r n o al suo piccino incolume e 
lo copr iva d i carezze presentandogl i subito le m a m m e l l e ». Otto g i o r n i dopo i l parto 
la madre por ta seco i p i c c i n i a l pascolo; i n capo a 40 o 12 g i o r n i questi sono abba
stanza robus t i per seguirla dapper tu t to . A l l o r a r i t o r n a con essi a l l 'ant ica d i m o r a , p r o 
babi lmente col l ' in tenzione di presentare la prole a l padre. I p icc in i cont inuano a 
succhiare i l lat te della madre f ino a l mese d i agosto, m a nel secondo mese della loro 
v i t a incominc iano g ià a mangiare l 'erbet ta p i ù tenera ; la madre insegna lo ro a sce
gliere oppor tunamente i l c ibo. A l l ' e t à d i 4 4 mesi i cap r io l i sono già a t t i alla 
r ip roduz ione . 

Verso la f ine del quar to mese l'osso f ron ta le del maschio giovane incomincia a 
i n c u r v a r s i ; nelle qua t t ro set t imane seguenti si f o r m a n o piccole protuberanze che si 
sollevano sempre p i ù e ne l l ' i nve rno spuntano le p r i m e corna d i cui la lunghezza 
va r i a f r a 8-40 c m . I n marzo i l giovane capr io lo met te le fusa « con vera baldanza » ; 
nel d icembre successivo depone le corna. I n capo a t re mesi le nuove corna hanno 
raggiunto i l lo ro comple to sv i luppo. Nel l ' au tunno successivo queste cadono alla loro 
vo l ta , u n po ' p r i m a delle precedenti e vengono sosti tuite dalle terze corna. Come 
abbiamo già detto i maschi p iù vecchi depongono le corna in novembre . 

La caccia del capr io lo non è m o l t o diversa da quel la de l l ' a l t ra selvaggina maggiore 
e si pra t ica quasi sempre col fuc i le , a m i g l i a r o l a p iut tos to che colle pal le . I cacciatori 
espert i a l le t tano i l maschio durante i l per iodo degli a m o r i , i m i t a n d o i l t r e m u l o gr ido 
d 'amore della sua f e m m i n a e lo uccidono. Nella Siberia è abbastanza comune l'uso 
delle t rappole appostate lungo i sent ier i percors i da l capr io lo nel l ' andare e venire dal 
pascolo. Quando la neve incominc ia a squagl iars i , m a è ancora coperta da u n sottile 
s trato d i ghiaccio, g l i ind igen i della Siber ia incalzano i capr io l i coi cani e coi cavall i , 
l i inseguono colle s l i t te e l i uccidono senza t roppa d i f f ico l tà ; d à n n o lo ro la caccia 
men t r e a t t raversano i fiumi nelle l o ro emigraz ion i r ego la r i , ma ad ogni modo sono 
sempre meno feroc i dei cacciatori d i cont rabbando e dei con tad in i dei nos t r i paesi. 
Ol t re l ' u o m o m o l t i a l t r i n emic i ins idiano i l c a p r i o l o : f r a questi p r imeggiano la lince, 
i l l upo , i l gatto selvatico e la vo lpe ; la l ince e i l lupo ins id iano indi f ferentemente i 
g iovan i e g l i adu l t i ; i l gatto selvatico e la volpe d à n n o invece la caccia ai p icc in i che 
spesso diventano preda della piccola e sanguinaria puzzola. 

L ' u t i l e che l ' uomo r icava dal capriolo n o n è p r i v o d ' impor t anza , m a i dann i arre
cat i da questo leggiadro an imale , quantunque re la t ivamente p i c c o l i , superano p e r ò 
sempre a lquanto g l i u t i l i ch'esso fornisce a l l ' u o m o . I l capr io lo è m o l t o dannoso alle 
foreste p e r c h è mangia le punte e i ge rmog l i delle p iant ice l le p ianta te d i recente e 
dis trugge i n pochi g i o r n i l 'opera di l igente e indefessa d e l l ' u o m o . I n Germania i l capriolo 
si rende u t i l e per mezzo del la carne sapor i t i ss ima, delle corna, della pelle e de l m a n 
t e l l o ; i n Siber ia i l suo man te l lo viene t r a s fo rma to in o t t i m e pel l iccie . 

I I capr io lo si adatta meno fac i lmente degl i a l t r i ce rv i a v ivere nei pa r ch i e nei 
G i a r d i n i Zoologic i p e r c h è i l suo grande amore per la l i b e r t à e la sua indole i n d o 
m a b i l e g l i r endono t roppo penosa la s c h i a v i t ù anche re la t iva a cui lo costr ingerebbe 

una t a l v i t a . Se i l parco è t r oppo piccolo i l povero p r i g i o n i e r o d iven ta ma l incon ico , 
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deperisce e n o n t a rda a m o r i r e m a l g r a d o l ' o t t i m o cibo che g l i v iene o f f e r to . Nei G ia r 
d i n i Zoo log i c i i l c ap r io lo è considerato come u n an ima le m o l t o d i f f i c i l e da a l levare e 
da conservare i n v i t a . T u t t a v i a ce r t i i n d i v i d u i eccezionali p rosperano ben iss imo anche 
i n s c h i a v i t ù , senza r ich iedere nessuna cura pa r t i co l a r e ; si adat tano al le nuove c o n 
d iz ion i de l la l o r o v i t a e vanno i n n a n z i a m e r a v i g l i a , c o n t r a r i a m e n t e al l 'aspet tazione 
generale. I l cap r io lo è u n an ima le m o l t o d i f f i c i l e da contentare r i g u a r d o a l c ibo , 
delicato e soggetto a va r i e m a l a t t i e ; i n s c h i a v i t ù n o n si r i p r o d u c e rego la rmente e 
spesso m u o r e senza causa apparente . Preso g iovane si addomest ica beniss imo, s i 
affeziona a l l ' u o m o e ag l i a n i m a l i , i n s o m m a si c o m p o r t a come u n an ima le domest ico 
p ropr iamente det to e ra l legra t u t t i q u e l l i che lo avv i c inano . Ma p u r t r o p p o co l l ' andar 
del t empo le cose c a m b i a n o : quando i n c o m i n c i a a fa rs i vecchio i l maschio d iventa 
cattivo e svergognato : invece la f e m m i n a con t i nua ad essere mansueta e t r anqu i l l a 
anche n e l l ' e t à avanzata. « Uno dei m i e i f r a t e l l i » , dice D ie t r i ch d i W i n c k e l l , « posse
deva una f e m m i n a addomest ica ta che m o s t r a v a d i p r e f e r i r e a t u t t o la compagnia d e l 
l ' uomo. Spesso giaceva ai nos t r i p i e d i o abusava del permesso d i r iposare sul d ivano 
accanto a m i a cognata, che le avevamo concesso sol tanto qualche ra ra vo l t a . Si t r a s t u l 
lava v o l o n t i e r i co l cane e col gat to . Se uno d i l o r o le usava qualche sgarbo, ven iva tosto 
puni to con una tempesta d i ca lc i . La leggiadra best iuola ven iva a passeggio con n o i 
oppure se ne andava da sola a l l ' ape r to . Duran te i l pe r iodo degl i a m o r i r i m a n e v a ne l 
bosco per v a r i g i o r n i consecut iv i e v i passava anche la not te : t u t t av i a aveva sempre 
cura d i v e n i r c i a vedere d i t r a t t o i n t r a t t o per d i m o s t r a r c i i l suo affe t to . Quando si 
accorgeva d i essere fecondata r i t o r n a v a a casa per sgravarsi ne l t empo o p p o r t u n o . 
Ma i p i c c i n i , n u t r i t i co l lat te d i questa f e m m i n a cos ì domest ica , r i m a s e r o selvat ic i 
e vennero messi i n l i b e r t à ne l l ' o t tob re successivo. La nostra f e m m i n a , chiamata per 
nome dal padrone , lasciava subi to i l suo i n n a m o r a t o , anche duran te i l pe r iodo degli 
amor i e seguiva i l padrone fino a l l i m i t e del bosco, co l à g iunta lo lasciava e i n v i t a v a 
i l suo d i le t to ad a v v i c i n a r s i col r i c h i a m o consueto » . 

I n generale i l contegno dei maschi addomest ica t i è m o l t o diverso da que l lo delle 
femmine . L a l o r o i nna t a t imidezza d iminu i sce m o l t o i n seguito a l l ' a b i t u d i n e ; c o l 
l 'andar de l t e m p o i m p a r a n o a conoscere l ' u o m o e sanno d i n o n po te rg l i resistere, si 
sentono i n e r m i d i n a n z i a i can i , p e r c i ò si i r r i t a n o e spesso d iven tano assai per ico los i . 
Un giovane capr io lo che appar teneva a l l ' imp iega to forestale Hee rwar t , amico d i m i o 
padre, si era messo i n capo d i r iposare nel canile e p e r c i ò v i si ins inuava tu t te le vol te 
in cui c iò g l i era possibi le . A l l o r c h é « Basko » , i l padrone del canile, aveva g ià preso 
possesso de l suo d o m i c i l i o , l ' i n t r u s o cercava d i scacciamelo a forza d i calci e con t inuava 
a picchiare finché l ' a l t r o g l i lasciava i l posto a l lon tanandos i col la coda f r a le gambe. L ' o t 
t imo cane sapeva beniss imo che n o n aveva d i r i t t o d i r icusar n u l l a al ben i amino del 
padrone e si lasciava governare da questo i n m o d o veramente r i d i co lo . I maschi p i ù 
vecchi n o n si devono considerare come compagn i d i giuoco dei b a m b i n i , p e r c h è n o n 
hanno paura neanche degl i u o m i n i a d u l t i e t an to meno delle donne e dei b a m b i n i . 

* 
* * 

Per finire il nostro lungo discorso intorno ai cervi daremo ancora un'occhiata al 
genere dei M U N T G I A K ( C E R V U L U S ) i qua l i si d i s t inguono per la l o r o piccola m o l e , 
per le corna brev iss ime ed imper fe t t e , pei den t i can in i m o l t o s v i l u p p a t i , pei l a c r i 
matoi l a r g h i e p r o f o n d i e per la mancanza dei c i u f f i d i pe l i nei piedi pos t e r i o r i . Le 
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specie che appartengono a questo genere abitano le pa r t i me r id iona l i e m e r i d i o n a l i -
o r ien ta l i del continente asiatico, a pa r t i r e della parte mer id iona le della Gina, e le 

isole annesse. 

Il MUNTGIAK o KIDANG (CERVULUS MUNTJAC, C. aureus, Cervus muntjac, moschatus 
e subcornutus, Prox e Stylocerus muntjac) v i en ch iamato dagli Inglesi C E R V O S P A V E N 

TOSO ; nelle Indie prende i n o m i d i Kahio, Batwa, K A N K U R I , ecc. ; g l i ab i tan t i del 
Barma lo chiamano Gi; nelle isole della Sonda è conosciuto coi n o m i d i K I D A N G , 

M U N T G I A K e K I D G I A N G ; i Cingalesi lo ch iamano W E L L Y e H U L A M U H A . Questa specie 
che è la p i ù conosciuta d i tu t to i l genere è u n p o ' p i ù piccola del nost ro capr io lo ; la 
sua lunghezza var ia f r a 1 1 5 - 1 2 4 c m . d i cu i 15 -18 c m . spettano alla coda; l'altezza 
misura ta dalla spalla var ia f r a 65 e 70 c m . Gl i i n d i v i d u i p r o p r i de l l ' Ind ia meridionale, 
dice Sir Vic tor Brooke, sono p i ù piccol i d i que l l i che abitano l ' I nd i a settentrionale, ma 
i p iù grossi appartengono alle isole della Sonda ; secondo le misure r i f e r i t e dal Kinloch 
i n t o r n o ai muntg iack deU'Imalaia , la l o ro altezza misura ta dalla spalla giungerebbe 
appena a 45 c m . I l muntg iack è u n cervo piut tosto svelto, m a sempre abbastanza 
robusto : ha collo d i media lunghezza, testa breve, zampe alte e so t t i l i e coda d i l u n 
ghezza mediocre, r icoperta d i pe l i ve l los i . I l mante l lo è cor to , l iscio e f i t t o ; i singoli 
pel i sono so t t i l i , l u c i d i e r u v i d i ; nella parte superiore del corpo p redomina una bella 
t in ta b runo-g ia l l a che si oscura nel mezzo del dorso dove diventa bruno-castagna ; 
nella parte posteriore del collo i l color bruno-castagna si t r a s fo rma i n b runo-
cannella ; i l muso è b runo-g ia l lo , s t r ia to d i b runo-scuro nel la par te anter iore dello 
stelo e b runo -g i a l l o scuro sulla parte esterna degli orecchi , bianco nella parte 
in te rna degli orecchi , sul mento , sulla gola, nel la parte poster iore del ventre e 
nel la parte in terna delle gambe; sono pure bianche la parte poster iore delle mascelle 
e la parte in fe r io re della coda. I l petto e la par te anter iore del vent re sono g ia l 
l icc i e macchiet ta t i d i bianco d ' ambo le p a r t i ; le zampe an t e r i o r i sono bruno-
scure, bianche sul margine delle t ib ie e str iate d i nero pos te r iormente ; sugli 
zoccoli ne r i si osserva una macchiet ta bianca. Le corna sono bianchiccie con riflessi 
g i a l l ogno l i : anche q u i si osservano numerose mod i f i caz ion i nel colore del mantel lo . 
I f u s t i si appoggiano sopra lunghiss imi steli e sono r i v o l t i ob l iquamente a l l ' i nd ie t ro ; 
da p r inc ip io piegano u n pochino allo innanz i e al lo i n f u o r i , po i s ' incurvano ad un 
t ra t to verso la punta a guisa d i unc in i , volgendo a l l ' i nd i e t ro e a l l ' i nden t ro . Dapprima 
sono sempl ic i ; p iù t a r d i acquistano u n piccolo r a m o breve, robusto e aguzzo, r ivol to 
a l lo i nnanz i e a l l ' i n s ù . Gl i steli sono al tu t to p a r t i c o l a r i : la l o ro altezza var ia f r a 8 
e 10 c m . , fino alla rosa sono r i cope r t i d i una pelle m o l t o pelosa adorna d i u n ciuf
fe t to d i pe l i lungo lo spigolo della rosa e t e rminano i n una rosa f o r m a t a sempli 
cemente d i una serie d i grosse perle. Col p rogred i re d e l l ' e t à lo stelo irrobustisce e 
i l n u m e r o delle perle si m o l t i p l i c a . Nei fus t i si osservano p r o f o n d i solchi longi tudina l i 
m a n o n si vede neppure una per la ; i fus t i p rop r i amen te de t t i , m i s u r a t i dalla rosa 
al la punta , sono l u n g h i da 5 a 12 c m . La f e m m i n a è sprovveduta d i corna le quali 
vengono sosti tuite da due c i u f f i d i pe l i . 

I l m u n t g i a k abi ta le isole d i Sumatra , Giava, Borneo, Banka e Ha inan , la penisola 
malese, la B i r m a n i a e l ' I nd i a b r i t ann i ca ; secondo i l Jerdon n e l l ' I m a l a i a salirebbe fino 
all 'altezza d i 3000 m . sul l i ve l l o del mare . Ab i t a le foreste e preferisce le coll ine e 
le montagne alle reg ioni piane. Horsf ie ld accerta che si affeziona m o l t i s s i m o alla 
d i m o r a prescelta e n o n se ne a l lontana m a i vo lon t a r i amen te . Cer t i l uogh i sono 
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conosc iu t i a m e m o r i a d ' u o m o qua l i d i m o r e f a v o r i t e de l nos t ro cervo. Le r e g i o n i s i tuate 
ad un 'a l tezza med ia , i n cu i si a l t e rnano v a l l i e co l l ine e p i ù ancora que l le che si 
estendono a i p i e d i del le catene p i ù al te oppure conf inano col le g r a n d i foreste , r i u n i 
scono tu t t e le c o n d i z i o n i f a v o r e v o l i a l la v i t a d i questo a n i m a l e . I l u o g h i d i t a l sor ta 
sono m o l t o c o m u n i ne l l ' i so la d i Giava dove l ' e rba a l t i s s ima ed i cespugli d i m e d i a 

Muntgiak (Cervulus muntjac). 1 / 1 2 della grandezza naturale. 

altezza f o r m a n o dei v e r i boschet t i , i n t e r r o t t i da b r e v i t r a t t i d i t e r r eno co l t iva to o 
un i t i alle foreste d 'a l to fus to . Colà v i v e i l k i d a n g isolato o i n coppie che si r i un i scono 
molto d i rado i n p i cco l i b r a n c h i ; i n f a t t i B a l d w i n e Me. Master osservano come u n 
fatto r a r i s s imo la v is ta d i due o t r e coppie r i u n i t e ins ieme . Nei l u o g h i i n cui a b b o n 
dano le acque e scarseggiano g l i u o m i n i , i l k i d a n g t r o v a abbondantemente t u t t o c iò 
d i cu i ha b isogno : s t r iscia a testa bassa come una puzzola , dice Hodgson, i n mezzo 
alle p iante in t recc ia te f r a l o ro a guisa d i r e t i ; e t r o v a m o d o d i i n s inua r s i ne i r i c o v e r i 
p iù p i cco l i . I l suo g r i d o che r i c o r d a i l l a t ra to del cane r i suona g i o r n o e not te ne l cuore 
delle foreste . I l K i n t o c h r i fe r i sce che la voce d i questo an ima le è s ingo la rmen te fo r t e 
e sonora r i spe t to a l la sua piccola m o l e ; i l « l a t ra to » deg l i i n d i v i d u i i m p a u r i t i d a l 
l ' imminenza d i u n per ico lo du ra spesso mezz 'ora d i seguito. Pare, che i l pe r iodo degl i 
a m o r i r i c o r r a i n m a r z o e i n ap r i l e , la dura ta de l la g rav idanza è tu t to ra igno ta . 

I l J e rdon aggiunge ancora che i l m u n t g i a k è f o r n i t o d i una l ingua s t r a o r d i n a 
r iamente lunga col la quale riesce d i leccarsi t u t t a la par te an te r io re del la testa. 
Sapevamo g i à dal M a r k h a m che m e n t r e cor re i l k i d a n g fa u d i r e uno s c r i c c h i o l ì o 
par t icolare che sarebbe p r o d o t t o d a l l ' u r t o successivo d i due ossa m o b i l i . I l K i n l o c h 
a cu i n o n s f u g g ì questo r u m o r e c e r c ò d i scopr i rne la causa : « Sebbene non r iusciss i 
a r i so lve re i l p r o b l e m a col la chiarezza che av re i desiderato », d i c ' eg l i , « credo che 
questo r u m o r e sia p r o d o t t o d a l l ' u r t o del le mascelle che ba t tono una con t ro l ' a l t r a , 

oppure da l la l i ngua che bat te con t ro i l pa la to . A d o g n i modo esso n o n dipende d i certo 
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dalla lunghezza eccessiva che acquistano i den t i can in i del maschio, p o i c h é lo u d i i 
sovente da una f e m m i n a domestica che t enn i meco per m o l t o tempo ». 

Gl i ind igeni d i Giava, dice Hors f i e ld , n o n si occupano m o l t o della caccia del k idang 
che f o r m a uno dei d i v e r t i m e n t i p r i n c i p a l i dei g ran s ignor i del paese. I l k i d a n g lascia 
u n ' o r m a che si riconosce fac i lmente e p e r c i ò viene raggiunto senza fa l lo dai cani. 
Quando si accorge d i essere incalzato n o n fugge m o l t o lontano come i l cervo, m a corre 
da p r inc ip io colla massima ve loc i t à possibile, q u i n d i p i ù adagio e con maggior cautela, 
descrivendo u n grande arco e to rnando appena p u ò al suo pun to d i partenza. G l i i n d i 
geni che conoscono bene t u t t i i suoi cos tumi e le sue a b i t u d i n i , accertano che i l k idang 
è u n animale p igro e p r i v o d i energia. Quando è stato inseguito per qualche tempo e 
vede p ro lungars i la persecuzione, caccia la testa i n u n fitto cespuglio e r i m a n e i m m o 
bi le i n quel l 'a t teggiamento, senza badare al cacciatore che g l i si avvicina, precisamente 
come se fosse sicuro d i s fugg i rg l i . Se i l cacciatore non riesce a impadroni rsene nella 
p r i m a g iornata d i caccia, deve r i t o rna re l ' i n d o m a n i ne l luogo i n cui ha incominciato 
ad inseguir lo e ve lo r i t r o v e r à senza dubb io . 1 s ignor i del paese allevano e manten
gono numerose mute d i cani ammaes t ra t i a questa caccia a l lo scopo d i insidiare i l 
k idang . Appena hanno t rova to la traccia del cervo, la seguono con ardore mentre i l 
cacciatore l i segue lentamente e i n generale giunge presso i cani nel momen to oppor
tuno , appunto men t r e combat tono col la preda. I l m u n t g i a k è un an imale m o l t o corag
gioso, vero maestro nel l ' a r te d i adoperare le sue piccole corna e i suoi robus t i denti 
can in i . M o l t i cani vengono f e r i t i men t re lo aggrediscono ed a lcuni muo iono i n seguito 
alle fer i te r icevute sulla nuca, nel petto e nel la parte i n f e r i o r e del corpo. Ma, per parte 
sua, i l cervo n o n ha v i t a tenace e al la fine soccombe agl i assalti r i u n i t i dei cani o 
a lmeno al la fuc i la ta del cacciatore. 

A Bangka g l i indigeni sogliono appendere numeros i lacci i n mezzo a due alberi 
poco discosti e i n generale r i nch iudono obl iquamente con una siepe u n largo spazio 
compreso f r a g l i a lber i ; incalzato dai cani , i l k idang v i si prec ip i ta e r i m a n e intr icato 
f r a i l acc i ; i l t e r rore che lo coglie g l i impedisce d i sfuggire ai suoi persecutori . Oltre 
l ' uomo, la t igre e la pantera g l i d à n n o cont inuamente la caccia. Tu t t av ia i l m i t e clima 
della sua pa t r ia e l 'abbondanza del cibo d i cu i p u ò disporre sono cosi confacenti al suo 
benessere, che i n breve vengono r ipara te le perdi te prodot te d a l l ' u o m o e dalle fiere. 

Nella sua pa t r i a i l k idang sopporta benissimo la s c h i a v i t ù e la to l le ra abbastanza 
bene anche i n Europa . G l i Europei e g l i i nd igen i lo tengono spesso p r ig ion i e ro ; per 
star bene ha bisogno d 'un cibo abbondante e d i uno spazio m o l t o a m p i o ; lo Sterndale 
o s s e r v ò ne l l ' I nd ia che i suoi k idang t enu t i i n s c h i a v i t ù mang iavano v o l o n t i e r i qua
lunque sorta d i carne. Sebbene i n generale i l m u n t g i a k sia affabi le ed affezionato al 
suo padrone, è pu r sempre u n cervo ne l vero senso della parola , c ioè u n animale col 
le r ico , faci lmente i r r i t a b i l e e per conseguenza cat t ivo come i suoi a f f i n i . Per difendersi 
e per aggredire i l nemico non adopera soltanto le corna, m a fa pure uso dei denti e 
a l lo ra , dice lo Schmidt , si prec ip i ta su l l ' avversar io come un cane r inghioso e lo ferisce 
se non gravemente , a lmeno i n modo da f a r lo sof f r i re assai. È probabi le che si compor t i 
nel lo stesso modo nelle lo t te coi r i v a l i . I l K i n l o c h considera i l u n g h i dent i c an in i del 
maschio come a r m i t u t t ' a l t r o che disprezzabi l i , p o i c h é l ' an ima le l i adopera a mera
v i g l i a . Intesi d i re da persone degne d i fede che u n maschio m o l t o robus to uccise a 
morsicate due grossi cani che lo incalzavano. 

La carne del m u n t g i a k è magra , m a sapori ta . 
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V a r i na tu r a l i s t i r i un i scono a i ce rv i a l cun i p i cco l i r u m i n a n t i e legantemente c o n f o r 
m a t i f r a i q u a l i t r o v i a m o i mosch i p r o p r i a m e n t e de t t i e i mosch i p i g m e i che sono le 
f o r m e p i ù piccole de l l ' o rd ine i n t i e r o . Essi cost i tuiscono due f a m i g l i e d i s t in te . 

I M O S C H I ( M O S C H I D A E ) n o n hanno corna n è l a c r i m a t o i , sono sp rovvedu t i dei c i u f f i 
d i pel i che adornano i p i ed i pos te r io r i dei l o r o a f f i n i e presentano invece una coda 
rud imen ta l e . I maschi dei mosch i e de i m o s c h i p i g m e i si d i s t inguono da t u t t i g l i a l t r i 
r u m i n a n t i pe i l u n g h i den t i c an in i del la mascella super iore , i qua l i sono r i v o l t i a l l ' i n g i ù 
e sporgono a lquan to f u o r i del la bocca. Nel la mascel la super iore mancano i dent i i n c i 
s i v i , ne l la mascel la i n f e r i o r e si contano 3 i n c i s i v i ed 1 canino per par te ; i m o l a r i 
sono 6 per par te nel le due mascelle . Le p a r t i m o l l i r assomig l iano a quel le delle a n t i 
lopi e dei c e r v i ; lo s tomaco è d iv i so i n q u a t t r o s c o m p a r t i m e n t i , nei mosch i p i g m e i 
manca lo psalterium. I maschi presentano ne l l a regione ombel l i ca le una borsa che 
sccerne i l musch io . I mosch i si d i s t inguono da i ce rv i per la mancauza del le corna e 
delle ghiandole l a c r i m a l i , per la presenza del la c is t i fe l lea e per a l t r i ca ra t te r i che ci 
autorizzano a c lass i f icar l i separatamente i n f a m i g l i e d i s t in te . I moschi abi tano le a l le 
montagne del la Cina e de l T ibe t . V i v o n o ne i l u o g h i rocc ios i , scendono d i rado nel le 
valli ; m a v i si recano r ego la rmen te n e l l ' i n v e r n o , quando i l r i g i d o f r e d d o del le a l tu re l i 
induce a scendere i n l u o g h i p i ù osp i t a l i ed anche p i ù r i cch i d i c ibo . 

La v i t a de i mosch i i n c o m i n c i a dopo i l t r a m o n t o come del resto accade alla 
maggior par te degl i a l t r i r u m i n a n t i ; du ran te la g io rna ta essi r i m a n g o n o nascosti 
nelle lo ro d i m o r e e d o r m o n o . Hanno m o v i m e n t i a g i l i , v i v a c i , legger i e ve loc i , sal tano 
e si a r r amp icano beniss imo e co r rono sui c a m p i d i neve come i camosci . T u t t i sono 
t imid i e pauros i i n s o m m o grado e cercano d i f u g g i r e al p i ù l ieve i n d i z i o d i pe r i co lo . 
Si avvezzano f a c i l m e n t e a l la s c h i a v i t ù , si addomest icano senza d i f f i co l t à e s t r i ngono 
cogli u o m i n i u n ' a m i c i z i a p iu t tos to i n t i m a , senza p e r ò m a i smet tere i n t i e r amen te la 
loro natura le t imidezza . 

Si d à l o r o la caccia per la carne e per la pel le , m a anche a cagione de l musch io , 
sostanza considerata t u t t o r a come u n f a rmaco assai efficace. 

La famiglia dei Moschi è rappresentata da un solo genere che comprende un'unica 
specie, vale a d i r e i l Mosco p r o p r i a m e n t e det to ( M O S C H U S M O S C H I F E R U S , M. leuco-
gaster, chrysogaster e saturatus). N e l l ' I m a l a j a i l mosco prende i n o m i d i K A S T U R A , 

RUS, R O N S e M A S A K N A B A ; nel Tibe t v i e n ch iamato A L A T e L A L A W A ; i Russi lo 
chiamano K A B A R K A , i Chinesi SCE e S C I A N G , m a d i s t inguono i l maschio col n o m e d i 
S C E - H I A N G ; i Tungus i sogl iono c h i a m a r l o Z A N G A O G I G A , i J a k u l i dell 'est lo designano 
col nome d i B J Ò S e g l i a l t r i popo l i Io ch iamano H O N D E , M I K T S C I A N , T A B E R G A , T O R G O , 

G I F A R , K U D A R I , S U D Ò , ecc. I l corpo d i questo leggiadro r u m i n a n t e ha una lunghezza 
variabile f r a 9 0 - 1 0 0 c m . ; l 'altezza mi su ra t a da l l a spalla va r i a f r a 50 -55 c m . , la s t r u t 
tura de l l ' an ima le è tozza, i l corpo p i ù a l to pos t e r io rmen te che non an t e r io rmen te , le 
zampe s o t t i l i e i l co l lo cor to ; la testa a lquanto a l lungata t e r m i n a i n un muso t o n 
deggiante ed o t t u s o ; g l i occhi f o r n i t i d i lunghe cigl ia hanno una grandezza media ed 
una pup i l l a m o b i l i s s i m a ; g l i orecchi d i f o r m a ovale sono l u n g h i a l l ' i nc i r ca come la 
m e t à del la testa. Qua t t ro zoccol i p iu t tos to p i cco l i , l u n g h i , s t re t t i ed aguzzi avvo lgono 
i p i ed i ; una r ip i ega tu ra cutanea che si t r o v a f r a g l i zoccol i permet te ai p ied i d i a l l a r 
garsi a l q u a n t o ; s iccome po i le unghie pos te r io r i scendono fino al suolo, ne r i su l ta 
che l ' an ima le c a m m i n a e cor re col la massima sicurezza sui ghiaccia i e sui neva t i . La 

coda è co r t a e grossa, quasi t r i ango la r e , i n t i e r amen te nuda nel maschio , f u o r c h é sulla 

35. — BREHM, Animali, Voi. i l i . 
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punta i n cui presenta u n c iuffe t to d i pe l i . U n pelo f i t to e l iscio che si a l lunga alquanto 
a i l a t i del petto, f r a le coscie e sul col lo r i copre i l corpo ; i s ingol i pe l i sono d u r i , p i u t 
tosto l u n g h i , grossi e increspat i . Presentano la p i ù perfe t ta s t ru t tu ra cel lulare che si 
possa osservare i n tut te le sorta d i pe l i . Secondo i ragguagli r i f e r i t i da Adams, Markham 
e K in loch la t in ta generale del man te l lo andrebbe soggetta a mol t e v a r i a z i o n i ; cert i 
i n d i v i d u i sono m o l t o scur i super io rmente e bianco-sudici i n f e r i o r m e n t e ; a l t r i hanno 
una t in t a bruno-rossa e b runo -g i a l l ogno la nel la parte superiore del corpo e sono 
b ianch i nel la parte i n f e r io re ; a l t r i f ina lmente presentano sul mezzo del dorso una 
lunga f i la d i macchie p i ù chiare. I dent i can in i del maschio sporgono f u o r i della bocca 
per la lunghezza d i 5-7 c m . ; da p r i n c i p i o s ' incurvano leggiermente a l l ' i n f u o r i , qu ind i 
piegano a l l ' i nd i e t ro acquistando press'a poco la f o r m a di due piccole f a l c i . La loro 
parte esterna presenta una leggera c o n v e s s i t à ; i l marg ine poster iore è compresso e 
tagliente, la punta m o l t o acuta. Anche la f e m m i n a è f o r n i t a d i dent i can in i che pe rò 
n o n sporgono o l t re le labbra . 

La borsa del mosco si t rova nella parte poster iore del ventre f r a r o m b e l l i c o e le 
pa r t i geni ta l i , ha la f o r m a d i u n piccolo sacco, u n pochino sporgente, lungo circa 6 cm., 
largo 3 c m . e alto da A a 5 c m . Questa borsa è coperta d ' ambo le p a r t i d i pe l i du r i , 
l i sc i , convergenti che lasciano ne l centro uno spazio circolare nudo ne l quale si osser
vano due piccole aper ture , collocate una d ie t ro l ' a l t ra e comun ican t i colla borsa stessa 
per mezzo d i b r ev i canalett i . L ' ape r tu ra anter iore , foggiata a mezzaluna, è rivesti ta 
esternamente d i pel i r u v i d i e in te rnamente d i pel i f i n i , l u n g h i e i n t r i c a t i . L 'apertura 
posteriore che comunica colle pa r t i geni ta l i è circondata da un c iuf fo d i lunghe setole. 
Numerose ghiandolette che si t rovano ne l l ' i n t e rno del la borsa secernono i l muschio; 
quando la borsa è t roppo piena, s i vuota per mezzo del p r i m o canale d i cui abbiamo 
par la to . Questa borsa raggiunge soltanto i l suo completo sv i luppo e si riempie sola
mente negli i n d i v i d u i a d u l t i ; quando è piena contiene i n media 30 gr . d i muschio, ma 
ta lora ne fornisce anche i l doppio . I maschi p i ù g iovan i ne d à n n o appena l 'o t tava parte. 
I l muschio estratto dagl i i n d i v i d u i v i v i ha l 'aspetto e le p r o p r i e t à d i u n unguento; 
disseccato si t r a s fo rma i n una sostanza polverosa e granulosa, la quale da pr inc ip io 
ha una bel la t i n t a bruno-rossa , m a p i ù t a r d i d iventa nera come i l carbone. 

I l mosco era ignoto ai Greci ed ai R o m a n i , sebbene, come osserva Oken con ragione, 
essi andassero pazzi degli unguent i odoros i e l i facessero veni re per lo p i ù da l l ' Ind ia 
e da l l 'Arab ia . Invece i Cinesi usavano i l muschio fin da i t e m p i p i ù an t i ch i . Le prime 
not iz ie g iunte i n Europa i n t o r n o a questa sostanza provennero dagl i A r a b i . Abu-Senna 
dice che i l m i g l i o r muschio proviene da l T ibe t e si t rova ne l l ' ombe l l i co d i u n animale 
af f ine alle an t i lop i dalla cui bocca spuntano due dent i can in i l u n g h i come due corna; 
Mosadius aggiunge a questi ragguagl i che i l muschio del T ibe t è m i g l i o r e d i quello 
della Cina, p e r c h è nel Tibe t l ' an imale mangia la valer iana ed a l t re erbe aromatiche 
che mancano nel la Cina. Verso i l 1300 Marco Polo p u b b l i c ò i n t o r n o al mosco a l t r i 
ragguagl i p i ù m i n u t i . Eg l i descrive i l mosco dicendo quanto segue: « durante i l 
p l e n i l u n i o l ' ombe l l i co d i questo an imale gonf ia e v i si f o r m a una vescica piena di 
sangue. A l l o r a i cacciatori lo ins id iano per i m p a d r o n i r s i d i quell'escrescenza, la 
tagl iano, la fanno seccare al sole ed ot tengono cos ì i l balsamo p i ù fino che si 
conosca ». I v iagg ia tor i pos te r io r i r i fe r i scono una serie d i favole m a d o r n a l i in torno 
a l mosco; i l Pallas lo descrive per la p r i m a vo l t a i n m o d o degno d i u n vero natu
ra l i s ta . P i ù t a r d i Adams , K i n l o c h , M a r k h a m , Campbel l , Hodgson, Radde, W i l s o n ed 
a l t r i ne t ra t teggiano la v i t a con ar te magis t ra le . 
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Mosco (Moschus moschiferus). 1 / 1 2 della grandezza naturale. 

L'area d i d i f fus ione de l mosco si estende d a l l ' A m u r al m a r Caspio; da l 6 0 ° g rado 
di l a t i tud ine n o r d g iunge fino a l la Cina e a l l ' I n d i a t ransgangetica. Abbonda p r i n c i p a l 
mente nei d i n t o r n i de l lago Ba ika l , ne l le mon tagne della Mongol ia e n e l l ' I m a l a j a dove 
nell'estate scende d i r ado sotto l 'al tezza d i 2 5 0 0 m . sul l i v e l l o del mare . I n quel le 
regioni è cos ì numeroso che i cacciator i ne possono uccidere parecchie cent ina ia 
in un solo i n v e r n o . T u t t a v i a i l K i n l o c h r i fer i sce che le f r equen t i ins id ie a cui è sog
getto ne l l ' Ima la i a lo hanno i n t i m i d i t o a lquanto . A b i t a le boscaglie che r i c o p r o n o i 
declivi p i ù scoscesi e v i s ' incont ra isolato o i n coppie . I l K i n l o c h paragona i l suo m o d o 
di vivere con que l lo del la lepre , p e r c h é anch'esso ha l ' ab i t ud ine d i p repara r s i u n 
comodo g iac ig l io i n cu i passa la g io rna ta . Pascola v o l o n t i e r i sui p e n d ì i e rbos i , sparsi 
di piccole macchie e d i boschet t i ; a l t r a m o n t o e a l l ' a lba s i reca a pascolare nel le 
radure scoperte. 

La sua anda tu r a si compone d i una serie d i sa l t i l eggier i i n t e r r o t t i d i t r a t t o i n 
tratto da u n b reve r iposo d i cu i l ' an ima le a p p r o f i t t a per osservare c iò che accade 
a l l ' i n t o r n o ; poscia si avv ia d i n u o v o a l e n t i passi, m a n o n ta rda a r ip rendere i l suo 
strano ga loppo . Quando è moles ta to i l mosco fa u d i r e u n s ib i lo pa r t i co l a r e ; una vo l t a 
preso s t r i l l a con voce acuta. L a sua o r m a si d is t ingue da que l la d i t u t t i g l i a l t r i r u m i 
nanti che ab i t ano le mon tagne per c iò che le due d i ta pos te r io r i lasciano nel suolo 
u n ' i m p r o n t a assai d i s t i n t a . R in t r acc iando le sue o r m e si p u ò essere cer t i d i r i vede r lo 
in quel luogo , p e r c h é esso percor re r ego la rmen te g l i stessi sent ier i per andare e 

venire da l pascolo. Corre col la v e l o c i t à delle a n t i l o p i , balza col la sicurezza del lo 
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stambecco e si a r r ampica colla t e m e r i t à del camoscio. I l mosco t ro t t a senza diff icol tà 
e senza lasciare traccie v i s i b i l i del suo passaggio sui neva t i dove i l cane affonda e 
dove l ' uomo stenta a cammina re . Inseguito, balza come i l camoscio da altezze ver
tiginose e giunge sano e salvo i n fondo all 'abisso, oppure corre sopra spigol i così strett i 
i n cui stenta a posare i l piede ; i n caso d i bisogno attraversa a nuoto i f i u m i p i ù larghi . 

I sensi del mosco sono squis i t i , scarse le f aco l t à in t e l l e t tua l i . I l mosco è un animale 
t i m i d o , ma poco in te l l igente e pun to r i f less ivo . Quando si t r o v a i n per icolo spesso non 
sa che cosa fare e corre come pazzo i n qua e i n l à . Lo stesso accade agl i i nd iv idu i 
assoggettati da poco t empo alla s c h i a v i t ù . 

I l per iodo degli a m o r i r i co r r e ne l l ' au tunno avanzato, i n novembre e dicembre; 
secondo Hodgson n e l l ' I m a l a j a corr isponderebbe al cuor d e l l ' i n v e r n o . I maschi lottano 
accanitamente f r a l o ro e adoperano i n modo spaventevole i l o ro f o r m i d a b i l i dent i canini. 
Si avventano l 'uno contro l ' a l t ro , cercano d i conficcarsi i den t i can in i nel collo e per
forano con questi la pelle e la carne del l ' avversar io . Quasi t u t t i i maschi adu l t i con
servano le traccie d i queste lo t te i n f o r m a d i grosse c ica t r i c i . Durante i l per iodo degli 
a m o r i i l maschio emana u n odore d i muschio veramente insoppor tab i l e ; i cacciatori 
dicono che tale odore si sente alla distanza d i u n quar to d i m i g l i o . Non è ancora accer
tato che nel per iodo degl i a m o r i i maschi svuot ino le lo ro borse piene d i muschio 
contro i t r onch i degli a lber i ed a l t r i co rp i d u r i , come si diceva i n passato. Sei mesi 
dopo l 'accoppiamento la f e m m i n a partorisce uno o due figli leggiadramente color i t i 
che accudisce con grande tenerezza e t iene seco fino al successivo per iodo degli 
a m o r i . I p i cc in i sono perfet tamente sv i luppa t i ed hanno una coda pelosa; i maschi 
si d is t inguono dalle f e m m i n e fin dai p r i m i g i o r n i pel muso ottuso e pel peso più 
notevole. A l l a fine del terzo anno sono g ià a d u l t i . 

L 'a l imentaz ione del mosco var ia secondo i l uogh i i n cui v ive . Ne l l ' i nve rno questo 
animale mangia i l i chen i degli a lber i , nell 'estate le piante a romat iche alpine che 
a l l ignano nel l 'a l ta montagna . Si dice con ragione che i moschi sono mol to di f f ic i l i 
nel la scelta del cibo e r icercano le piante m i g l i o r i e p i ù sapori te . Pare che la qual i tà 
p iù o meno buona del muschio dipenda da l l ' a l imentaz ione de l l ' an imale , sebbene non 
si sappia qua l i siano le piante che mancano al mosco d i Siber ia . Secondo i l Pallas 
questo si ciberebbe d i r ad i c i , d i piante pa lus t r i , d i m i r t i l l i , d i l i chen i e d i capelve
nere ; adopera g l i zoccoli per scavare le r a d i c i sotto i l muschio e sotto la neve. Nel
l ' Ima la j a si dice che d i v o r i i serpent i . 

La caccia d i questo prezioso an imale è m o l t o d i f f i c i l e , a lmeno nel la Siberia . La sua 
grande t imidezza lo induce a tenersi lontano da l cacciatore, i l quale p e r c i ò stenta ad 
avv ic ina rg l i s i a t i r o d i fuc i l e . P e r c i ò g l i i nd igen i r i c o r r o n o quasi sempre ai lacci, l i 
appostano lungo i sent ier i percors i regolarmente da l l ' an ima le e lo cat turano vivo 
oppure lo p rendono quando è già m o r t o , vale a d i re s t rangola to da l laccio. Nel-
l ' J ienisse i e ne l Baika l si chiudono le imbocca ture delle v a l l i con piccol i piuoli 
dispost i a guisa d i siepi g l i u n i presso g l i a l t r i ad eccezione d i u n piccolo passaggio in cui 
vengono col loca t i i lacci . I Tungusi uccidono i mosch i colle freccie e l i a l let tano i m i 
tando i l belato dei p i cc in i . Ma, n o n d i rado, invece del la preda aspettata, vedono 
c o m p a r i r e d ive r s i o r s i , l u p i e v o l p i , i qua l i a l l e t t a t i anch'essi dal supposto r ichiamo 
dei p i c c i n i , accorrono nella speranza d i fare u n bo t t i no abbondante . « I cacciatori 
esper t i , dice i l Radde, si valgono della r e g o l a r i t à delle a b i t u d i n i del mosco per ucci
der lo col la pa l la . L ' a n i m a l e i m p a u r i t o balza d i roccia i n roccia con r a p i d i salti e 
n o n ta rda a so t t r a r s i a l l ' occh io de i cacciatore. Ma questo si apposta ne l luogo 
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oppor tuno , essendo certo che l ' an ima le f a r à r i t o r n o al p u n t o d i par tenza appena 
a v r à t e r m i n a t o i l g i r o del la vet ta che ha scelto per d i m o r a . G l i i nd igen i a p p r o f i t t a n o 
pure d i questa ab i tud ine del mosco per ca t tu ra r lo v i v o ». Del resto i l Radde osserva 
che è d i f f i c i l e i m p a d r o n i r s e n e , a m o t i v o del gh io t tone , del la puzzola d i S iber ia e 
dei c o r v i che sono d ' impacc io a l cacciatore. Le fiere cercano le o r m e del mosco e 
mangiano g l i i n d i v i d u i pres i ne i lacci , i q u a l i , essendo col locat i i n l u o g h i r e m o t i e 
d i accesso d i f f i c i l e , n o n sono sempre v i s i t a t i i n t empo da i caccia tor i . L ' a q u i l a e 
l 'avol toio degl i agne l l i ins id iano g l i i n d i v i d u i g i o v a n i ; la pantera e i l ghepardo , dice 
Adams, d à n n o pure la caccia ai mosch i a d u l t i . I caccia tor i ingles i ucc idono i l mosco 
ne l l ' Imala ja colle caccie a ba t tu ta , oppure aspet tandolo a l l 'agguato. 

I l mosco è u n an ima le assai pregia to dag l i I n d i a n i e dagl i E u r o p e i s t a b i l i t i n e l 
l ' i n d i a ; la borsa de l musch io ha u n prezzo va r i ab i l e f r a 12-37 l i r e . Quasi t u t t o i l 
muschio è i m p o r t a t o i n I n g h i l t e r r a da l l a C i n a ; m a è d i f f i c i l e che sia p u r o , p e r c h è g l i 
scaltri Cinesi hanno sempre fa l s i f ica to questa preziosa sostanza fin da i t e m p i p i ù 
ant ichi . Kiehnas t seppe da u n sacerdote d i T u n k a che i Cinesi , p r i m a d i adoperar la , 
sottopongono la borsa del musch io appar tenente a l mosco d i S iber ia ad una specie 
di concia, la seppell iscono nel la t e r r a ne i l u o g h i i n cu i hanno svernato le pecore, ve 
la lasciano per qualche t empo , finché n o n abbia acquistato le p r o p r i e t à desiderate, 
quindi la estraggono d i n u o v o dal la t e r r a , la f anno seccare e la p reparano per i l c o m 
mercio. I v i agg ia to r i p i ù an t i ch i na r r ano cose s t raniss ime i n t o r n o a l l ' i n t e n s i t à de l l ' odore 
del muschio . Tave rn i e r e C h a r d i n assicurano che i caccia tor i sono o b b l i g a t i a t u r a r s i 

: i l naso e la bocca p r i m a d i tag l ia re le borse p e r c h è un 'asp i raz ione i m p r u d e n t e del le 
esalazioni emanate da queste borse basterebbe a de t e rmina re u n ' e m o r r a g i a m o r t a l e . 
Chardin d ich ia ra d i non essere m a i stato i n grado d i a v v i c i n a r s i a i v e n d i t o r i d i 
muschio, a f f idando a i suoi co r r i sponden t i l ' i nca r i co d i conchiudere i c o n t r a t t i . Eg l i 
dice che l 'odore del musch io è i n t o l l e r a b i l e ed anche per icoloso per g l i Europe i che 
non v i sono avvezz i . I l man te l l o del mosco è adoperato i n v a r i l u o g h i per fa re b e r 
ret t i ed a b i t i d ' i n v e r n o ; l avora to come i l cuoio del camoscio riesce assai p i ù fino d i 
quello del c ap r io lo . Le f e m m i n e cadute per disgrazia nel le t r appo le tese per ca t turare 
i maschi, vengono gettate v i a senz 'a l t ro da i caccia tor i russ i . 

F inora n o n a b b i a m o nessun ragguagl io esatto i n t o r n o al la v i t a del mosco tenuto 
in s c h i a v i t ù . Ne l 4 7 7 2 u n mosco v i v o giunse a Pa r ig i dopo 3 ann i d i v iaggio e visse 
ancora 3 a n n i ne l l a capitale de l la F ranc ia . Mor ì d i un 'egagropi le o pa l la d i pe l i , f o r 
mata d i que i p e l i stessi che aveva staccato leccandol i e che si erano racco l t i d i n a n z i 
a l l 'o r i f iz io de l lo s tomaco. P r i m a era stato sempre beniss imo, dando fondate speranze 
ai natura l is t i f rances i d i po te r lo acc l imatare nel le alte giogaie de l l 'Eu ropa . Si n u t r i v a 
di r iso a m m o l l a t o nel l ' acqua, d i semi , d i l i chen i e d i r amosce l l i d i querc ia . Era vivace 
ed al legro quan to m a i , n o n stava f e r m o u n m o m e n t o e pareva cos t i tu i re i n certo 
modo una f o r m a i n t e r m e d i a f r a i l cap r io lo e la gazzella. Rimase p e r ò sempre t i m i d o , 
pauroso e pe r fe t t amente i nnocuo . L ' o d o r e d i musch io che spargeva era così fo r te che 
bastava per fa r r i n t r a c c i a r e l ' an ima le . I l K i n l o c h ebbe occasione d i osservare u n mosco, 
i l quale era stato preso giovane ne l 4867 e si era addomest icato ben i s s imo : prospe
rava o t t i m a m e n t e m a n g i a n d o pane, la t te , fog l ie e fiori, sebbene vivesse i n uno dei 
paesi p i ù bassi d e l l ' I n d i a . Era coraggioso e i gno rava la p a u r a ; si t ras tu l lava m o l t o 
spesso coi b a m b i n i del la casa e con u n cagnol ino l o r o amico . I l contegno d i un a l t ro 

mosco tenu to i n s c h i a v i t ù non era pun to d iverso da questo. 
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L ' u l t i m a f amig l i a dei r u m i n a n t i comprende i T R A G U L I D I O M O S C H I P I G M E I ( T R A -

G U L I D A E ) , i qua l i si collegano coi l u i d i . Le specie che appartengono a questa famigl ia 
si d is t inguono da t u t t i g l i a l t r i r u m i n a n t i per lo stomaco diviso sol tanto i n t re scom
p a r t i m e n t i e si d i f ferenziano dal mosco per la mancanza del la borsa del muschio e 
pel marg ine calloso e nudo del metatarso. La coda è cor t i ss ima, m a coperta d i peli 
abbastanza lungh i . I l genere Hyaemoschus aquaticus p r o p r i o della costa della Guinea, 
i l quale annovera una sola specie, si d is t ingue da t u t t i g l i a l t r i r u m i n a n t i per c iò che 
i l terzo è i l quar to osso del metatarso n o n sono saldat i f r a lo ro nelle d i ta dei piedi 
an t e r i o r i e si saldano tard iss imo anche nelle d i ta dei p ied i pos te r io r i . 

I na tura l i s t i non sono ancora concord i nel la classificazione delle specie che fanno 
par te d i questa f amig l i a , le qual i p e r ò abi tano tu t ta la par te occidentale de l l 'Af r ica e 
le reg ion i m e r i d i o n a l i de l l 'Asia , sono a n i m a l i leggiadr i e d i aspetto elegante. I l kanchil 
o mosco pigmeo é u n grazioso animale t to s imi le ad u n cap r io lo ; ha corpo piuttosto 
robus to , testa sot t i le e ben model la ta , be l l i s s imi occhi l i m p i d i e so t t i l i gambuccie poco 
p i ù grosse d i una mat i t a , provvedute d i zoccoli e legant iss imi , piccola e graziosa 
codicina, pelo m o r b i d o e l iscio, leggiadramente co lo r i to . 

Il KANCHIL O MOSCO PIGMEO (TRAGULUS KANCHIL O Tragulus pygmaeus) ha 
press'a poco la lunghezza d i -45 c m . d i cu i 4 c m . spettano alla coda; l 'altezza misu
rata dal garrese è d i 20 cm. , misura ta dalla regione sacrale giunge a 22 cm. I l pelo 
abbastanza fino è d i color fu lvo-ross icc io sulla testa, p i ù chiaro ai la t i della medesima, 
scuro anzi quasi nero sul ver t ice mesocranico, b runo-g ia l lo - ross icc io nella parte 
superiore del corpo e f r a m m i s t o d i nero lungo i l dorso, p i ù chiaro sui fiancni, scre
ziato d i bianco nella parte superiore del col lo e bianco nella parte i n f e r io r e . D'ambo 
i Ia t i della mascella i n f e r io re par tono due striscie bianche che scorrono lungo i lati 
del collo e si p ro lungano fino al la spal la ; queste striscie sono seguite da due f a s c i e p i ù 
scure, d i re t te i n basso, le qua l i , nella parte in fe r io re del col lo , comprendono una terza 
striscia bianca. Talvol ta una fascia g ia l lognola si estende lungo i l vent re . Gl i a r t i sono 
g i a l l o - f u l v i , le coscie d i color rosso- ruggine-v ivo , i p iedi f u l v o - g i a l l o - p a l l i d i . Le diffe
renze d i colore che si osservano ne l mante l lo sono prodot te da l disegno particolare 
dei pe l i . Sul dorso questi sono b ianch i i n tu t ta la par te in fe r io re , p i ù scur i verso la 
punta , d i color g i a l l o -v ivo o aranciato presso la medesima e n e r i a l l ' e s t r e m i t à . La tinta 
del pelame var ia secondo la posizione che acquistano i s ingol i pel i e p u ò essere molto 
diversa quando la pun ta nera dei pe l i scompare o si most ra e i cerchi c h i a r i che la 
precedono si fanno p i ù o meno v i s i b i l i . G l i spazi b ianchi sono coper t i d i pel i int iera
mente b i anch i . I maschi p i ù vecchi sono f o r n i t i d i dent i c an in i m o l t o i n c u r v a t i , r i vo l t i 
d a l l ' i nden t ro a l l ' i n f u o r i e da l l ' i nnanz i a l l ' i n g i ù , solcati l a te ra lmente e t ag l i a t i sul mar
gine poster iore, i qua l i sporgono dal le gengive per la lunghezza d i 3 c m . Gl i zoccoli 
p icco l i e s o t t i l i hanno una bella t in ta b runo-cornea , p iu t tos to ch ia ra . G l i ind iv idu i 
g i o v a n i n o n si d i s t inguono dagl i a d u l t i . 

Questo leggiadro an imale t to abita Giava, Singapur e la penisola Malese; è rappre
sentato da specie a f f i n i a Sumatra , a Borneo, a Ceylon e ne l l ' I nd i a , d a l l ' e s t r e m i t à m e r i 
d ionale fino a l l T m a l a j a dove t a l i specie salgono fino al l 'a l tezza d i 600 m . sul l ivello 
de l mare . A Giava abi ta a preferenza le montagne e scansa le p i a n u r e ; si trattiene 
v o l o n t i e r i su l marg ine i n f e r i o r e delle foreste v e r g i n i che r i cop rono le falde dei mont i 
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e specialmente ne l le boscaglie d i basso fus to , d 'onde p u ò raggiungere i n p o c h i m i n u t i 
le r a d u r e erbose. V i v e i sola to e i n coppie duran te i l pe r iodo degl i a m o r i , m a n o n s i 
raccoglie m a i i n b r a n c h i n u m e r o s i . D i g i o r n o r i m a n e nascosto ne i cespugli p i ù fitti 
r u m i n a n d o i n r i p o s o ; appena scende i l crepuscolo va i n cerca d i c ibo e mang ia o g n i 

sorta d i fog l i e , d i erbe e d i bacche. N o n p u ò stare senz'acqua. 
I m o v i m e n t i del k a n c h i l sono legg ie r i , e legant i e v i v a c i s s i m i . Questo an ima le spicca 

salti abbastanza a r d i t i e supera senza alcuna d i f f i co l t à g l i ostacoli che i n c o n t r a per 

Kanchil (Tragulus kanchil). 1 f i della grandezza naturale. 

istrada. Ma le sue gambe delicate si r i f i u t a n o a pres tare u n serv iz io t r o p p o fat icoso, 
pe rc iò cadrebbe f ac i lmen te i n b a l ì a de l nemico se non possedesse una potente a r m a 
difensiva che consiste i n una sua astuzia pa r t i co la re . Insegui to cerca d i r i c o v e r a r s i ne l 
cespuglio p i ù v i c i n o ; m a appena vede che n o n p u ò andare i n n a n z i si adagia t r a n 
qui l lamente a t e r r a , s i m u l a n d o la m o r t e , come fa l ' opossum i n circostanze analoghe. 
I l nemico si avv ic ina , persuaso d i co lp i re la preda d i colpo, m a p r i m a ancora che lo 
abbia r agg iun to , i l nos t ro an ima le t t o spicca u n salto o due e fugge col la v e l o c i t à de l 
lampo. G l i i n d i g e n i accertano che i l maschio suole s fuggi re alle aggressioni delle fiere 
con u n a l t ro mezzo : balza ne l l ' a r i a con u n salto a rd i t i s s imo e si aggrappa ad u n r a m o 
coi dent i c a n i n i a lquan to sporgen t i da l la bocca (?). Si r S t a m f o r d Raffles osserva che 
i Malesi, vo lendo t ra t teggiare con poche parole uno svergognato i m p o s t o r e , d icono 
è « scal tro come u n k a n c h i l ». L a r i p r o d u z i o n e del mosco p igmeo è p r e s s o c h é i gno ta ; 
tut tavia si p u ò a m m e t t e r e che la f e m m i n a par tor i sca u n solo p icc ino per vo l t a , come 
si osserva ne l l a magg io r par te degl i a l t r i r u m i n a n t i . Secondo Jerdon e Sterndale neg l i 
i n d i v i d u i p r o p r i d e l l ' I n d i a , i l per iodo degl i a m o r i cor r i sponderebbe ai mes i d i g iugno 
e d i l u g l i o : le f e m m i n e par to r i scono due p i c c i n i per vo l t a . 

I n quest i u l t i m i t e m p i g iunsero i n Europa parecchi t r a g u l i v i v i e v i soppor ta rono 
a lungo la s c h i a v i t ù . I p r o p r i e t a r i dei ser rag l i hanno pure t r a spor ta to ed esposto a l la 

ammi raz ione de l p u b b l i c o questa o q u e l l ' a l t r a f o r m a . Per m i o conto ebbi occasione 
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di osservarne parecchi . Questi a n i m a l i hanno un aspetto leggiadro e aggraziato; sono 
s t raord inar iamente p u l i t i e non cessano d i leccarsi e d i r i p u l i r s i . I l o r o g rand i e begli 
occhi sono ind iz io d i un ' in te l l igenza assai svi luppata , che p e r ò n o n si manifesta con 
segni esterni , p e r c h è i l mosco p igmeo è u n animale pacif ico, t r a n q u i l l o ed anche 
abbastanza noioso. Passa la g iorna ta mangiando, r u m i n a n d o e d o r m e n d o . Fa udire 
d i rado la sua voce dolce e sommessa che r i co rda i l suono d i una cornamusa. « Grazie 
alla gentilezza d i un m i o conoscente, m e m b r o del Consiglio d ' ammin i s t raz ione », dice 
i l Bodinus, « r i cevemmo una coppia d i k a n c h i l . Malgrado le cure p i ù assidue, malgrado 
l 'erba fi-esca, i l t r i f o g l i o , i l pane, i l la t te e l 'avena, quei m a l i n c o n i c i a n i m a l i non ave
vano u n aspetto soddisfacente che denotasse i l l o ro benessere. Giacevano i m m o b i l i a 
te r ra col pelo r u v i d o ed a r ru f f a to . A l l o r a decisi d i o f f r i r l o ro qualche bacca d i f ras
sino, r i c o r d a n d o m i che nel la lo ro pa t r i a si n u t r o n o p r inc ipa lmen te d i bacche. Le 
povere bestie si p rec ip i ta rono con vera v o r a c i t à sul nuovo cibo che mangiavano tu t t i 
i g i o r n i i n g ran copia e non ta rdarono a manifes tars i g l i o t t i m i effet t i d i un ' a l imen
tazione adatta ai l o r o b isogni . Gl i occhi d ivennero p i ù v i v a c i , i l pelo si fece lucido e 
l iscio, i f ianchi si a r ro tondarono e t u t t o c iò m i convinse, che, quando fossero n u t r i t i 
d i bacche, d i latte, d i pane bianco e d i u n po ' d i ve rdu ra i k a n c h i l potrebbero 
accl imarsi benissimo nei nostr i paesi. 

« Se fosse vero che negli a n i m a l i lo s t imolo al la r i p roduz ione fosse ind iz io d i un 
t ra t tamento adatto a i lo ro b isogni , la f e m m i n a avrebbe dovu to pa r to r i r e u n prodotto 
robusto e sano : invece disgraziatamente i l p iccino nacque m o r t o . L a m i a speranza di 
poter ottenere i n seguito a l t r i na t i v i v i f u delusa i n modo assai t r i s te . U n g iorno la 
f e m m i n a f u t rovata m o r t a nel suo piccolo r ec in to : non si p o t è m a i sapere se le ferite 
che aveva nel petto fossero opera degli a f f i l a t i dent i del maschio o d i qualche briccone 
veramente indegno d i essere chiamato uomo venuto a v is i ta re i l G ia rd ino ». 

I Giavanesi insidiano accanitamente i l mosco p igmeo d i cu i mangiano vo lon t i e r i 
la carne tenera e dolcigna. G l i eleganti p i e d i n i d i questo leggiadro an imale t to , inca
s t ra t i in oro o i n argento, vengono adoperat i per r i e m p i r e le p ipe d i tabacco. 

I l secondo sottogenere degl i A r t i o d a t t i l i comprende i su id i n o n r u m i n a n t i e gli 
i p p o p o t a m i che si d iv idono i n due famig l i e . 

Nei S U I D I ( S U I D A E ) i l corpo è compresso la tera lmente , la testa quasi conica e 
t e r m i n a i n una punta ottusa nella parte anter iore , la coda è sot t i le , lunga e cerchiata. 
I l muso al lungato t e r m i n a i n un disco p robosc id i fo rme i n cui si ap rono le na r i c i . Gli 
orecchi hanno una lunghezza mediocre e sono generalmente d i r i t t i ; g l i occhi sono 
tag l ia t i ob l iquamente e re la t ivamente p icco l i . Le gambe sono svelte e s o t t i l i , le dita 
appaiate; quelle d i mezzo sono assai p i ù g rand i delle a l t re e soppor tano i l peso del 
corpo . Un mante l lo setoloso p i ù o meno fitto avvolge i l corpo . Sul ven t re del la f e m 
m i n a si osservano due lunghe file d i capezzoli. Lo scheletro ha f o r m e eleganti e leg
gere ; 13 o 14 ver tebre sono f o r n i t e d i costole, 5 o 6 ver tebre ne sono sprovvedute ; 
4 -6 ver tebre costi tuiscono i l sacro; 9-20 ver tebre f o r m a n o la coda. I l d i a f r a m m a si 
t r o v a n e l l ' l l a ver tebra . Le costole sono piccole e tondegg ian t i . Nel la dentatura d i 
t u t t i i su id i le t re specie d i dent i sono rappresentate tanto nella mascella superiore 
quanto nel la mascella i n f e r i o r e . I l n u m e r o degli i nc i s iv i va r i a f r a 1 e 3 per parte 
ne l la mascella super iore e f r a 2 e 3 per par te nel la mascella i n f e r i o r e ; tu t tav ia 
n e l l ' e t à avanzata questi dent i cadono spesso. I den t i c an in i n o n mancano m a i ed 
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hanno sovente una f o r m a al t u t t o pa r t i co l a r e : sono gross i , f o r n i t i d i t r e sp igo l i , f o r 
temente r i c u r v i e r i v o l t i a l l ' i n s ù . G l i a l t r i den t i d i cu i i l n u m e r o è assai v a r i a b i l e sono 
sempl icemente compress i ; i m o l a r i sono l a r g h i e f o r n i t i d i m o l t i t u b e r c o l i . F ra i 
muscol i m e r i t a n o d i essere no ta t i q u e l l i che m e t t o n o i n m o v i m e n t o le l abb ra . Que l l i 
del l a b b r o super io re sopra tu t to sono f o r t i s s i m i e d à n n o al g rugno la forza d i scavare. 

Scheletro del Cinghiale (Dal Museo anatomico di Berlino). 

Inoltre i su id i sono f o r n i t i d i gh iandole sa l ival i sv i luppa t i s s ime , hanno stomaco t o n 
deggiante, in tes t ino cieco l a rgo e canale in tes t ina le dieci vo l t e p i ù lungo del corpo . 
Quando l ' an ima le è ben n u t r i t o , si f o r m a sotto la pel le uno s t ra to adiposo d i cu i lo 
spessore p u ò g iungere a parecchi c e n t i m e t r i . 

I su id i ab i tano quasi t u t t a la Te r ra , ad eccezione de l l 'Aus t r a l i a . Ab i t ano a p re fe 
renza le g r a n d i foreste u m i d e e paludose che si estendono i n mon tagna e p i anu ra , le 
macchie, i boschet t i d i basso fus to , le p i anure coperte d 'erba m o l t o alta e i c amp i 
umid i . T u t t i a m a n o la v i c inanza de l l ' acqua , o, con a l t re paro le , g l i stagni e le sponde 
dei fiumi e dei l agh i dove scavano nel la m e l m a u n comodo giac ig l io nel quale si 
riposano r i m a n e n d o spesso i m m e r s i ne l l ' acqua fino al pet to . Var ie specie si r i coverano 
nelle c a v i t à f o r m a t e dal le r a d i c i degl i a l b e r i . Quasi t u t t i i su id i sono a n i m a l i socie
vol i , ma i l o ro b r a n c h i n o n sono m a i m o l t o n u m e r o s i . Menano v i t a n o t t u r n a , p o i c h é 
anche nei l u o g h i i n cu i n o n hanno da temere nessun per ico lo , si recano al pascolo 
soltanto quando scende i l crepuscolo. Non sono pesanti e impacc i a t i come sembrano, 
anzi i l o r o m o v i m e n t i hanno sempre una r e l a t i va leggerezza. La lo ro andatura é 
abbastanza veloce, la corsa rap ida , i l galoppo cos t i tu i to da una serie d i sal t i successivi, 
accompagnati da u n g r u g n i t o pa r t i co la re . T u t t i i s u i d i sono o t t i m i n u o t a t o r i ; m o l t i 
attraversano a nuo to i b racc i d i mare per recars i da un ' i so l a a l l ' a l t r a . Anche i sensi 
dei suidi sono b u o n i , sopra tu t to l ' odora to e l ' u d i t o , i n f a t t i essi fiutano e odono benis 
simo. Invece l 'occhio piccolo ed incer to n o n ind ica una vis ta m o l t o acuta ; i l gusto e 
i l tatto sono poco s v i l u p p a t i . I su id i sono a n i m a l i t i m i d i e p a u r o s i ; i n generale f u g 
gono i l pe r i co lo , m a se v i sono costre t t i si a t teggiano a difesa e aggrediscono corag
giosamente i l o r o avver sa r i . Cercano d i s o r p r e n d e r l i d i fianco e d i t r a f igge r l i colle 
acute zanne e sanno maneggiare le lo ro a r m i con tale fo rza e destrezza da render le 

molto pericolose. I v e r r i d i f endono le loro f e m m i n e e queste i l o r o figli con estrema 
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abnegazione. Siccome sono cocciuti e poco in te l l igen t i i su id i non si addomesticano 
m a i comple tamente . La l o r o voce è un grugni to par t icolare i l quale indica l ' i n t ima 
soddisfazione e i l benessere de l l ' an imale . I v e r r i p i ù vecchi fanno ud i re ta lvo l ta un 
cupo b r o n t o l ì o . 

I su id i sono o n n i v o r i i n tu t ta l 'estensione della parola . Si contenlano d i qua
lunque cibo. Pochi si nu t rono esclusivamente d i sostanze vegetal i , d i r ad ic i , d i erbe, 
d i f r u t t i dei campi e degli a lbe r i , d i b u l b i , d i f u n g h i , ecc.; g l i a l t r i d ivo rano inoltre 
g l i inse t t i e le l o ro la rve , le chiocciole, i v e r m i , le lucer tole , i t o p i e per f ino i pesci : 
sono g h i o t t i delle ca rn i degl i a n i m a l i m o r t i . La lo ro v o r a c i t à è così nota che nulla 
p i ù r i m a n e da d i re i n p r o p o s i t o ; tut te le a l t re q u a l i t à dei su id i sono i n f e r i o r i a 
questa, ad eccezione de l l ' i nna to amore pel sud ic iume che ha procacciato loro i l 
disprezzo de l l ' uomo . 

I su id i sono a n i m a l i m o l t o p r o l i f i c i ; i l n u m e r o dei na t i i n u n solo par to var ia f ra 
1 e 2 4 ; poche sono le specie d i cu i le f e m m i n e par tor iscono u n p icc ino od uno scarso 
n u m e r o d i p i cc in i per vo l t a . I neonat i sono a n i m a l i a l legr i e v ivac i ss imi che sareb
bero car i a t u t t i se non manifestassero l ' inna ta sporcizia della madre f i n dal p r imo 
g io rno della l o ro v i t a . Crescono con una r a p i d i t à s t raord inar ia ; a l l ' e t à d i un anno 
sono g ià a t t i al la r i p r o d u z i o n e ; siccome po i abbondano i n modo considerevole in 
t u t t i i l uogh i adat t i a i lo ro bisogni na tu ra l i , non minacc iano d i estinguersi neppure 
là dove l ' uomo l i perseguita con grande accanimento. 

I su id i si debbono annoverare nella schiera degli a n i m a l i p i ù adat t i a vivere allo 
stato domestico, p e r c h è sono s t raord inar iamente p r o l i f i c i e p e r c h è sopportano colla 
massima indif ferenza qualunque cambiamento d i v i t a e d i a b i t u d i n i . Si addomesticano 
con m o l t a fac i l i t à , ma si r inselvat ichiscono anche m o l t o fac i lmente . U n cinghiale 
preso giovane si avvezza presto al la s c h i a v i t ù e v ive con s o m m a indif ferenza nella 
stalla u m i d a e bu i a ; u n giovane maia le domestico nato nel la medes ima stalla e 
r imesso i n l i b e r t à , i n capo a pochi ann i r iacquis ta t u t t i i cara t te r i dei suoi progeni tor i 
selvat ici e genera dei p r o d o t t i perfet tamente ugua l i a i p icco l i c ingh ia l i neonat i . 

T u t t i i su id i selvatici arrecano grav i ss imi dann i a i t e r r en i co l t iva t i per cui si p u ò 
d i re che la lo ro presenza è a l tu t to cont ra r ia al progresso de l l ' ag r ico l tu ra . Perciò 
essi vengono perseguitati accanitamente da l l ' uomo i n t u t t i i l uogh i i n cu i esso riesce 
a domina re su t u t t i . La l o ro caccia è considerata d a l l ' u o m o come uno dei d ive r t i 
m e n t i p i ù n o b i l i ed ha invero u n fascino par t icolare p o i c h é si t r a t t a d i a n i m a l i che in 
certe circostanze sanno vendere a caro prezzo la p r o p r i a v i t a . 

Del resto l ' u o m o è soltanto i l peggior nemico dei su id i selvat ic i nel le reg ion i set
t en t r i ona l i del g lobo, p o i c h é ne i paesi che si t rovano al disot to dei t r o p i c i i f e l i n i e i 
cani p i ù grossi inseguono accanitamente i su id i loca l i e f anno sovente g r a n d i stragi 
nei l o ro b ranch i . Le v o l p i , i f e l i n i p i ù p iccol i e g l i uccel l i d i r a p i n a osano soltanto 
aggredire g ì ' i n d i v i d u i g iovan i e sempre con somma cautela, p e r c h è , come g ià f u 
osservato, la madre sa difendere i f i g l i col la mass ima energia. 

T u t t i i Su id i si rassomigl iano mol t i s s imo tanto ne l l ' i ndo le quan to nel la s t rut tura 
e nell 'aspetto generale del corpo. Le piccole differenze che si possono osservare f ra 
le var ie f o r m e d ipendono dal la maggiore o m i n o r e robustezza del corpo , da l numero 
del le di ta e dei dent i e sopratut to da l la f o r m a delle zanne. 1 S U I N I p ropr i amen te 

de t t i (Sus), rappresenta t i da l C I N G H I A L E ( S U S S C R O F A , SUS aper e fasciatus) sono 



Suidi 555 

cara t te r izza t i dagl i o recchi pelosi e d i f o r m a ova le , da l la coda d i m e d i a lunghezza , 
adorna d i u n f iocco t e r m i n a l e , da l n u m e r o considerevole de i capezzol i ( 8 - 1 0 ) co l loca t i 
sul ven t re del la f e m m i n a , dal le 4 d i ta che si osservano i n o g n i piede e da l l a d e n t a t u r a 
composta d i 4 4 d e n t i , vale a d i r e d i 3 i n c i s i v i , d i 1 can ino f a l c i f o r m e i n c u r v a t o a l l ' i n s ù , 
d i 4 p r e m o l a r i e d i 3 m o l a r i per o g n i m e t à del la mascel la sopra e sot to . I l c inghia le 
è u n a n i m a l e robus to e poderoso che spesso acquista la lunghezza tota le d i o l t r e 
2 m . , d i cu i m . 1,8 spet tano a l corpo e 25 c m . a l la c o d a ; l 'al tezza m i s u r a t a da l l a 
spalla è d i 9 0 c m . , i l peso va r i a f r a 1 5 0 - 2 0 0 K g . Tan to la m o l e quan to i l peso d e l 
l ' an imale s i m o d i f i c a n o i n m o d o essenziale secondo la d i m o r a , la stagione e i l c ibo . 
I c ingh ia l i che v i v o n o nel le r e g i o n i paludose sono genera lmente p i ù grossi d i que l l i 
che abi tano i boschi a s c i u t t i ; q u e l l i che si t r o v a n o nel le isole del Medi ter raneo sono 
sempre u n p o ' d i v e r s i dai c i n g h i a l i de l Cont inente . I l c inghia le rassomigl ia m o l t o 
al maia le domest ico nel l 'aspet to generale de l co rpo , i l quale p e r ò è u n p o ' p i ù 
corto e p i ù t o z z o ; le gambe sono p i ù robus te , la testa u n po ' p i ù lunga e p i ù assot
t ig l ia ta ; g l i orecchi sono p i ù d i r i t t i , p i ù l u n g h i e p i ù aguzzi , le zanne p i ù grosse e 

p iù aguzze d i quel le de l ma ia le domes t ico . I l colore de l l ' an imale è m o l t o v a r i o , 
ma i l c inghia le m e r i t a d i essere annovera to f r a la cosidetta « selvaggina nera » 
p e r c h è sono r a r i s s i m i g l ' i n d i v i d u i g r i g i , d i colore rosso- ruggine , b i anch i e m a c 
chiet ta t i . I l m a n t e l l o g r ig io- ross icc io dei g iovan i presenta una serie d i str iscie 
long i tud ina l i g ia l l icc ie che scor rono i n l inea re t ta da l lo innanz i a l lo i n d i e t r o , m a 
scompaiono nei p r i m i mes i de l la v i t a . I l pe lame si compone d i lunghe setole, dure 
ed aguzze, quasi sempre b i fo rca te a l l ' e s t r e m i t à : a queste setole si unisce una fina 
lanetta p i ù o m e n o breve secondo la stagione. Nel la par te i n f e r i o r e del col lo e 
nella par te pos ter iore del ven t re le setole sono d i re t t e a l lo i nnanz i e sono invece 
r ivol te a l l ' i n d i e t r o i n tu t te le a l t re p a r t i del c o r p o ; sul dorso f o r m a n o una sor ta 
di cresta o c r i n i e r a . I n generale sono nere o d i colore b runo -ne r i cc io , con punte 
gial lognole, g r ig ie o rossiccie per cui acquis tano una t i n t a complessiva assai p i ù 
chiara. G l i o recchi sono b r u n o - n e r i ; la coda è nera come i l g rugno , la par te i n f e 
r iore delle gambe e le unghie . Nel la par te an te r io re del la faccia i l pelo setoloso 
è quasi sempre macchie t ta to . I c i n g h i a l i d i co lore rosso-ruggine , chiazzati d i bianco 
oppure mezzi ne r i e mezz i b i anch i che s ' incont rano qua e là , sono considerat i come 
discendenti da m a i a l i domes t i c i r i n s e l v a t i c h i t i , dest inat i i n passato ad accrescere 
la specie selvatica. 

Nei t e m p i anda t i i l c inghia le era d i f fuso p r e s s o c h é i n tu t t a l 'Europa e abbondava 
maggiormente n e l l ' E u r o p a centrale e m e r i d i o n a l e ; o g g i d ì è scomparso da m o l t e 
regioni , e con t inua a f a r s i p i ù r a r o dapper tu t to , con g ran g io ia degl i ag r i co l to r i 
e con s o m m o dolore dei c a c c i a t o r i ; v ive ancora a l lo stato semi-selvat ico nei pa rch i 
pro te t t i da u n a m u r a g l i a o da una grossa siepe. L a sua area d i d i f fus ione n o n 
oltrepassa i l 5 5 ° g rado d i l a t i t ud ine n o r d . A b b o n d a t u t t o r a i n Germania p i ù d i c iò 
che sarebbe desiderabi le da l pun to d i v is ta de l l ' ag r i co l tu ra ; v ive al lo stato i n t i e r a 
mente selvaggio ne l l 'Alsaz ia e ne i paesi de l Reno, ne l l 'Ass ia , ne i ducat i d i Nassau 
e d i A n h a l t , ne lPAnnover , ne l la Pomeran ia , nel la par te o r ien ta le e occidentale del la 
Prussia, ne l B randeburgo e ne l la par te super iore del la Slesia, nel la Sassonia e nella 
T u r i n g i a : è a l t u t t o scomparso dal le p i anure co l t iva te e scarse d i boschi e da var ie 
montagne del la German ia centrale . È comune anche oggi i n certe foreste montuose 
della F ranc ia e de l Belgio , nel la Polonia , ne l la Gal l iz ia , n e l l ' Ungher ia , nel le bas

sure de l D a n u b i o , ne l la par te mer id iona l e de l la Russ ia , ne i m o n t i Balcani e nel la 
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penisola Iber ica . Nel l 'As ia si estende dal Caucaso a l P A m u r e dal 5 5 ° grado d i l a t i t u 
dine alle falde se t ten t r iona l i de l l ' Ima la j a ; p robab i lmen te non è pun to diverso dal 
Sus lybicus del Gray, che abi ta l 'As ia Minore , la Soria e la Palestina, m a s ' in
contra soltanto nei luoghi p i ù adat t i a i suoi b isogni n a t u r a l i ; cos ì per esempio 
manca al tu t to nelle steppe elevate, men t r e nei m o n t i Tien-Scian risale fino a l l ' a l 
tezza d i 3300 m . , superando i l l i m i t e della vegetazione; i n A f r i c a è d i f fuso lungo 
i l margine set tentr ionale del cont inente , i n t u t t i i luogh i app rop r i a t i alle esigenze 
della sua v i t a . Nei luogh i esclusi da quest 'area d i d i f fus ione è rappresentato da 
al tre specie a f f i n i , poco conosciute e sopratut to poco studiate finora, d i cui la clas
sificazione scientif ica è tu t to ra incer ta . L ' I n d i a è abitata da l C I N G H I A L E D ' I N D I A (Sus 
cristatus); le isole Andamane ci o f f r o n o un ' a l t r a specie nel C I N G H I A L E D E L L E A N D A 

T A N E (Sus andamanensis) ; l ' isola d i Borneo ci presenta i l C I N G H I A L E B A R B U T O (Sus 
barbatus); i l C I N G H I A L E S T R I A T O (SUS vittatus) abita le isole d i Giava, Amboina e 
Bangka ; i l C I N G H I A L E V E R R U C O S O (SUS verrucosus) abita Giava e Ce ram; l ' isola d i 
Celebes è abitata da una f o r m a par t icolare chiamata appunto C I N G H I A L E D I CELEBES 

(Sus celebensis), l ' isola d i T i m o r dal C I N G H I A L E D I T I M O R (SUS timorensis) ; nella 
Nuova Guinea t r o v i a m o i l C I N G H I A L E P A P U (SUS papuensis) e i l C I N G H I A L E NERO 

(Sus niger); i l Giappone e l ' isola d i Formosa sono ab i ta t i dal C I N G H I A L E D A L L A 

B A R B A B I A N C A (Sus leucomystax) ; finalmente ne l l ' i n t e rno della parte settentrionale-
orientale de l l 'A f r i ca t r ov i amo i l C I N G H I A L E D E L S E N N A R (SUS sennarensis). I l grosso 
cinghiale de l l ' Ind ia a f f ron ta senza paura la t igre e spesso la v i n c e ; ma questa t e r r i 
bile fiera, dice lo Sterndale, lo scansa quasi sempre, p o i c h é sol tanto le t i g r i inesperte 
osano af f rontare i maschi adu l t i . 

Le regioni umide e paludose, sparse d i foreste e d i boscaglie o semplicemente 
coperte d i erbe palustr i costi tuiscono i l soggiorno predi le t to del c inghiale i l quale ha 
pure una grande preferenza pei boschi d i conifere . In mol te l o c a l i t à de l l 'Egi t to i c in 
ghia l i v ivono nei campi d i canne da zucchero, senza mai abbandonar l i . Mangiano i 
fus t i delle canne, sguazzano nel l 'acqua i v i condot ta per i r r i g a r e i c amp i e v i si t ro 
vano così bene che nessuno riesce a scacciarli da quelle p ian tag ion i . Anche nell 'Asia 
i c inghial i si a l lontanano vo len t i e r i dalle foreste per t ra t teners i qualche tempo nel 
l 'erba alta, lungo le acque co r r en t i o s tagnant i . I l c inghiale si r iposa i n una fossa 
che scava nel suolo e che è sempre abbastanza profonda per accogliere tu t to i l suo 
corpo; se g l i è possibile la riveste d i musco, di frasche o d i erba secca e v i si adagia 
comodamente . I l branco allestisce la sua d i m o r a i n luogh i analoghi e i s ingol i i n d i 
v i d u i v i si accomodano per modo da r ivo lgere la testa verso i l cent ro . Durante l ' i n 
verno, volendo r ipa ra r s i dal f r eddo , i c inghia l i si adagiano v o l o n t i e r i sui mucchi d i 
paglia o d i carici e scansano la tana consueta o f f r endo al cacciatore che si aggira in 
quei luoghi uno spettacolo s ingo la r i s s imo: i c ingh ia l i agg lomera l i sul mucchio di 
fieno lo lasciano avvic inare senza fare un m o v i m e n t o , po i si alzano t u t t i insieme f o r 
mando una vera coorte. 

1 c ingh ia l i sono a n i m a l i socievoli per eccellenza: le f e m m i n e v i v o n o i n compagnia 
dei g iovani e dei maschi p i ù debol i ; i v e r r i f o r m a n o sovente p iccol i b ranch i costi
t u i t i ; tu t t av ia i maschi p i ù vecchi menano vi ta isolata e si aggregano ai branchi 
sol tanto durante i l per iodo degl i a m o r i . Di g io rno la br iga ta r i m a n e nel covo, indo
lente e s i lenziosa; verso sera i c i n g h i a l i si alzano per recars i al pascolo. I cacciatori 
accertano che da p r i n c i p i o si recano nei boschi e nei p r a t i , scavando i l suolo col 
g rugno , oppure co r rono ad uno slagno v i c ino e v i si avvo l to l ano per una buona 
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mezz 'o ra . Pare che abb iano assolutamente bisogno d i tale r e f r i g e r i o p e r c h è spesso 
pe rco r rono p i ù d i un m i g l i o per g iungere a l bagno. I n v a d o n o i c a m p i so l tan to a no t t e 
buia , m a quando v i si sono s t a b i l i t i n o n s i lasciano scacciare t an to f ac i lmen te . Quando 
i l f r u m e n t o met te le spighe è assai d i f f i c i l e m a n d a r l i v i a ; s iccome m a n g i a n o assai 
meno d i c iò che n o n devast ino, r iescono s t r a o r d i n a r i a m e n t e dannos i . Nei boschi e 
nei p r a t i i l c ingh ia le va i n cerca d i ghiande, d i t u b e r i , d i l a rve d ' inse t t i , d i v e r m i ; 
ne l l ' au tunno raccogl ie le faggiole , le nocc iuole , le castagne, le patate, le rape e tu t te 
le l eguminose . Del resto d i v o r a qua lunque sostanza vegetale e va r i e sostanze a n i 
m a l i , p e r f i n o le c a rn i degl i a n i m a l i m o r t i , comprese quel le de i suoi s i m i l i ; qualche 
volta d iven ta t an to per icoloso quan to le fiere, p o i c h é quando è a f f amato aggredisce 
ed insegue i c e r b i a t t i , i d a i n i e i c a p r i o l i g i o v a n i e a l l 'occor renza d i v o r a pe r f ino i 
p ropr i figli. Negl i i n v e r n i m o l t o r i g i d i , a l l o r c h é i l c ibo è m o l t o scarso, i l c inghiale 
imprende r e g o l a r i e m i g r a z i o n i , abbastanza lunghe . 

I l maia le domest ico rassomigl ia per m o l t i r i g u a r d i a l suo p rogen i to re selvat ico, 
per cui c iò che si dice d e l l ' u n o vale anche per l ' a l t r o . È ch ia ro che i l c inghia le è un 
animale p i ù per fe t to e p i ù coraggioso de l ma ia l e domest ico , a v v i l i t o da l la lunga 
sch iav i tù a cui venne assoggettato d a l l ' u o m o . T u t t i i m o v i m e n t i del c inghia le sono 
rapidi e i m p e t u o s i , sebbene a lquanto pesant i e i m p a c c i a t i . I l c inghia le corre abba
stanza r ap idamen te e a preferenza i n l inea r e t t a ; i l maschio scansa g l i svo l t i 
repentini . I c i n g h i a l i i n v a d o n o i n m o d o s ingo la r i s s imo le macchie che sarebbero 
impenet rab i l i per t u t t i g l i a l t r i a n i m a l i . Nuotano a merav ig l i a , a t t raversando l a r g h i 
corsi d 'acqua ed anche i b racc i d i m a r e per recarsi da un ' i so la a l l ' a l t r a ; f u osservato 
che anche i m a i a l i domes t ic i possono pe rco r re re a nuoto da 6 a 7 c h i l o m e t r i . 

T u t t i i c i ngh i a l i sono a n i m a l i cau t i ed a t t e n t i , ma per fe t t amente consci della 
propria forza e del le a r m i f o r m i d a b i l i d i cui possono d i spo r r e . Non hanno una vis ta 
molto acuta, m a odono e fiutano a m e r a v i g l i a ; i l l o ro odora to n o n è i n f e r i o r e a que l lo del 
cervo nobi le , p o i c h é fiutano l ' u o m o al la distanza d i 5 0 0 - 6 0 0 passi e si f e r m a n o appena 
incontrano l ' o r m a recente d i u n u o m o , come venne osservato da l l ' imp iega to forestale 
Gantzer. N o n si p u ò d i r e che i s u i n i abb iano u n gusto ot tuso, p e r c h è quando i l maia le 
può d i spor re d i u n c ibo abbondante d à sempre la preferenza al m i g l i o r boccone. 
Esso è pure dota to d i u n t a t to abbastanza fino. Del resto le sue f a c o l t à i n t e l l e t t ua l i 
non sono cosi l i m i t a t e come si crede genera lmente . I n f a t t i nelle circostanze o r d i 
narie d imos t r a u n cer to grado d ' in te l l igenza ed una notevole astuzia. La sua indole è 
molto complessa : ad una mansue tud ine p r e s s o c h é con t inua unisce u n ' i r r i t a b i l i t à che 
può assumere p r o p o r z i o n i spaventose. Se n o n è moles ta to i l v e r r o p iù robusto n o n 
tenta m a i d i of fendere l ' u o m o ; a f f r o n t a sol tanto i l cane che è i l suo accer r imo nemico 
e cerca eli nuocerg l i i n o g n i m o d o . Ma t u t t i , e sopra tu t to i masch i , n o n soppor tano 
offese n è scherz i . Se l ' u o m o con t inua t r a n q u i l l a m e n t e i l suo c a m m i n o , i l c inghia le 
poco si cura d i l u i o si a l lon tana d i corsa ; m a se g l i viene i n mente d i sf idare la 
bestia, questa g l i si s lancia addosso senza badare ne l suo cieco f u r o r e a c iò che la 
minaccia. D i e t r i c h d i W i n c k e l l racconta , che, essendo ancora giovane ed inesper to , 
passando una v o l t a presso u n maia le no to per la sua mansuetudine , g l i a l l u n g ò una 
frustata, m a la bestia i n f e roc i t a lo i n s e g u ì minacc iosamente cost r ingendolo a fugg i re 
al più presto. « I l cacciatore », dice i l W i n c k e l l , « deve sorvegl iare con grande a t t en 
zione i c ingh ia l i f e r i t i . Quando hanno in tenz ione d i aggredire l ' u o m o o g l i a n i m a l i i 
c inghia l i f e r i t i c o r r o n o con una v e l o c i t à i nc red ib i l e . V i b r a n o co lp i v i o l e n t i e per icolos i 

colie l o r o f o r m i d a b i l i a r m i n a t u r a l i , n o n s i f e r m a n o quasi m a i e n o n r i t o r n a n o m a i 
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i nd ie t ro . I n questi casi la m i g l i o r cosa sarebbe d i lasc iar l i avv ic inare a lquanto per 
scansarli a l l ' i m p r o v v i s o balzando da una parte, d ie t ro un albero od un cespuglio. 
Siccome i l c inghiale n o n è m o l t o agile, passa e t i r a innanz i senz'al tro. Chi non avesse 
tempo od occasione d i usare u n t a l mezzo d i scampo, farebbe megl io a gettarsi a 
te r ra , p e r c h è i l cinghiale è incapace d i co lp i re a l l ' i ng iù ». La f e m m i n a è meno col le
r ica del maschio, ma g l i cede d i poco r i spet to a l coraggio. Per vero d i re le sue a r m i 
na tu ra l i n o n le permet tono d i f e r i r e gravemente i l nemico ; tu t t av ia quando aggre
disce l 'avversar io p u ò essere anche p i ù pericolosa del maschio, p e r c h è r imane presso 
all 'oggetto del suo f u r o r e , lo calpesta e g l i s trappa i n t i e r i b ran i d i carne. Anche gl i 
i n d i v i d u i g iovani aggrediscono l ' uomo se sono messi alle s t re t te ; i g iovani sono difesi 
coraggiosamente dagl i adu l t i . Le f e m m i n e accompagnate dai p icc in i minacciano 
chiunque cerchi d i ca t turare la lo ro prole e possono essere causa d i gravi sventure. 

Osservando le a r m i d i u n cinghiale adul to si riconosce che sono veramente spa
ventose. I n tut te le specie i su in i maschi si d is t inguono dalle f e m m i n e per le loro 
zanne. Queste spuntano f u o r i delle mascelle p r i m a dei due ann i , volgendosi a l l ' i n sù . 
Al l ' e tà d i t re ann i le a r m i i n f e r i o r i del cinghiale sono g i à assai p i ù lunghe delle a r m i 
super ior i , crescono i n direzione ob l iqua e s ' incurvano a l l ' i n s ù . Anche le a r m i supe
r i o r i , uscendo dal la mascella, acquistano la stessa direzione, ma la loro lunghezza 
corrisponde appena al la m e t à d i quel la delle a l t re . Le zanne sono bianchissime, aguzze 
e tag l ien t i e lo diventano sempre d i p iù i n seguito allo sfregamento continuo. Negli 
i n d i v i d u i p i ù vecchi i den t i s ' incurvano a misu ra che diventano p iù lungh i e p iù f o r t i ; 
i co lp i che l ' an imale v i b r a con le acute zanne sono i n sommo grado pericolosi e talora 
anche m o r t a l i . I l cinghiale pianta con mol t a destrezza le sue a r m i nelle gambe o nel 
corpo del nemico e lo ferisce gravemente muovendo con forza la testa a l l ' innanz i e 
a l l ' i nd ie t ro ; queste fer i te sono abbastanza profonde per met tere a nudo l'osso della 
coscia d i u n uomo o per t ra fora re le paret i del ventre, lacerando g l ' in tes t in i . Ciò 
accade sovente a i cani incalzant i . 1 c inghia l i p i ù robus t i possono anche lacerare colle 
loro zanne i l petto dei caval l i , p e r c h è spiccano f requentemente a r d i t i sal t i coi qua l i si 
slanciano contro g l i an ima l i p iù a l t i . I v e r r i mo l to vecchi sono meno pericolosi dei 
maschi d i sei o sette anni , a cagione delle zanne i n f e r i o r i a lquanto r i c u r v e a l l ' indentro . 
Del resto i l cinghiale non aggredisce i l cacciatore se non quando si accorge d i essere 
fe r i to , ne l qual caso d ig r igna i dent i e si prepara al la lot ta , sbuffando con p ig l io minac
cioso. Se al p r i m o assalto n o n riesce nel suo in tento , abbandona l ' impresa e continua 
i l suo c a m m i n o ; invece la f e m m i n a r i t o r n a ind ie t ro e tenta nuovamente d i mordere i l 
nemico. A d ogni modo i l contegno dei c inghia l i p u ò essere m o l t o var iab i le secondo le 
circostanze; qualchevolta g l ' i n d i v i d u i p i ù debol i non si lasciano spaventare da nulla, 
ment re invece i p i ù f o r t i fuggono a precipizio d inanzi a i cani dei con tad in i che l i inse
guono la t rando. Tu t t av ia n o n conviene m a i f idars i dei c ingh ia l i i r r i t a t i ; e i n f a t t i i 
cacciatori esperti cercano d i avv ic inars i lo ro col la massima prudenza. 

L a voce del cinghiale rassomigl ia per ogni r igua rdo a quella del nostro maiale 
domestico. Quando c a m m i n a t r anqu i l l amen te fa ud i re i l noto g rugn i to col quale suol 
espr imere un certo grado d i soddisfazione; i p icc in i , i g iovan i d i un anno e le scrofe 
espr imono i l lo ro dolore con g e m i t i acut i . II maschio invece n o n f ia ta anche quando 
è fer i to dolorosamente . L a sua voce è assai p i ù cupa d i quel la del la scrofa e non d i 
rado si t r a s fo rma i n u n b ron to l io minaccioso. 

Nei c inghia l i i l per iodo degli a m o r i incominc ia verso la fine d i novembre . Dura 4, 
5 e forse anche 6 set t imane. Le scrofe che vanno i n calore e si accoppiano due volte 
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a l l ' anno discendono p r o b a b i l m e n t e da m a i a l i domes t i c i r i n s e l v a t i c h i t i ; quel le che 
sono v e r a m e n t e selvatiche figliano sol tanto una vo l ta a l l ' anno . Quando si avv ic ina i l 
per iodo deg l i a m o r i i masch i so l i t a r i si uniscono a l b ranco , ne scacciano i r i v a l i p i ù 
giovani e s i aggi rano ne l la campagna colle f e m m i n e finché n o n abb iano ragg iun to i l 
loro scopo. F r a i c o m p e t i t o r i d i ugual fo rza s ' impegnano spesso v io len te e d u r e v o l i 
lotte che p e r ò finiscono d i rado col la m o r t e d i uno de i r i v a l i : s iccome ne l la m a g g i o r 
parte dei casi l 'esi to del la lo t t a r i m a n e indeciso i d u e l l a n t i s i t o l l e rano rec iprocamente , 
sebbene d i m a l a vog l i a . « I p o v e r i r e i e t t i » , dice D i e t r i c h d i W i n c k e l l , « mes t i e 
abbandonati da t u t t i , du ran te i l pe r iodo deg l i a m o r i debbono associarsi a i b r a n c h i 
meno n u m e r o s i , compos t i d i compagn i d i sven tura , co i qua l i si aggirano m a l i n c o 
nicamente, soffocando p i ù o m e n o bene i l o r o amoros i des ider i , fintantoché i l p i ù 
forte non lasci i l posto agl i a l t r i e si r i t i r i ne l la so l i tud ine . Tu t t av ia r i m a n e ancora 
qua e là qualche f i o r e l l i n o da cogl iere che compensa i l mesto i n n a m o r a t o delle 
precedenti de lus ion i » . S ingolar i ss ime sono le carezze che g l i i n n a m o r a t i p rod igano 
alle loro be l l e : n o n cessano d i u r t a r l e col l o ro g rugno e spesso sgarbatamente in 
tutte le p a r t i del corpo . Ma le bel le , t u t t ' a l t r o che r i t rose , sanno apprezzare per 
quel che valgono queste carezze e le gradiscono v o l o n t i e r i . Pe r f ino durante l 'ac
coppiamento che si compie con d i f f i co l t à , la predi le t ta r iceve incontes tabi l i p r o v e d i 
tenerezza, da quan to accerta i l nos t ro collega ; i l c inghia le , pazzo d ' amore le addenta 
sovente i l col lo con suff icente v io lenza . Dic io t to o v e n t i se t t imane dopo l 'accoppia
mento le f e m m i n e p i ù g i o v a n i par tor i scono da 4 a 6 p i cc in i e le p i ù robuste da 
11 a 12. P r i m a del pa r to la scrofa s i p repara u n comodo giacigl io i n una macchia 
molto fitta de l la foresta, lo r iveste d i musco o d i fogl ie e v i nasconde i p i cc in i per 
due set t imane, l asc iandol i sol tanto d i t r a t t o i n t r a t t o per qualche t empo onde p r o 
cacciarsi i l c ibo d i cu i ha bisogno. Poscia guida la sua gaia f a m i g l i a ne l la foresta 
e insegna al le vispe bes t io l ine a f a r uso dei l o ro p iccol i g r u g n i . Sovente parecchie 
madri si uniscono ins ieme coi l o ro figli e gu idano i n comune la giovane schiera. Se 
una delle m a d r i m u o r e , le a l t re adot tano g l i o r f a n i . 

Un branco d i c i n g h i a l i g iovan i presenta uno spettacolo veramente gradevole. I 
piccoli c ingh ia l i sono legg iadr i s s imi : i l l o r o abi to s t r ia to l i adorna m i r a b i l m e n t e , la 
grazia e la v i v a c i t à g iovan i le f anno u n v i v o contrasto colla lentezza e colla ferocia 
della madre . Le scrofe precedono g ravemente i p i c c i n i ; questi t r o t t ano lo ro d ie t ro , 
corrono, s t r i l l ano e grugniscono, sparpagl iandosi e raccogliendosi con t inuamente , si 
fermano per u n m o m e n t o , poi t o r n a n o a fugg i re , o ra ten tando un goffo scherzo, po i 
riunendosi d i nuovo ed accalcandosi d ie t ro le scrofe, costr ingendole a f e r m a r s i e 
ad o f f r i r lo ro i capezzoli , per t ro t t a re v i a d i nuovo a l legramente i n capo a qualche 
tempo; tu t t a la not te passa i n questo m o d o e anche d i g io rno l ' i r r equ ie t a br iga ta 
stenta a t r a t t eners i ne l covo e v i si agi ta senza t regua . « Nul l a supera i l coraggio 
e l ' i m p e r t u r b a b i l i t à con cu i » , dice i l W i n c k e l l , « una m a d r e vera o adot t iva di fende 
la prole i n caso d i bisogno. A l p r i m o l amen to d i u n p icc ino la scrofa g l i si a v v i 
cina colla r a p i d i t à del l a m p o . Senza badare al per icolo si p rec ip i ta ciecamente su l 
nemico che tenta de rubar le uno dei suoi figli, fosse pure un u o m o ». 

Al l ' e t à d i 1 8 - 1 9 mesi i l c inghia le è a t to a l la r i p r o d u z i o n e ; a 5 o 6 a n n i ha 
raggiunto i l suo comple to sv i luppo , e la dura ta del la sua v i t a va r i a f r a 2 0 e 30 a n n i . 
11 maiale domest ico n o n v ive m a i tan to , p o i c h é g l i accorciano m o l t o la v i t a i l d i f e t to 
di l i b e r t à e la p r ivaz ione d i cibo conveniente . I c i n g h i a l i sono soggetti a poche 

malatt ie. Ne i l u o g h i m o l t o s t e r i l i essi soccombono qualchevol ta a l la mancanza d i c ibo 
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prodot ta dal f reddo s t r ao rd ina r io e dal la neve alta che offende spesso la pelle delle 
lo ro gambe. I l lupo e la l ince, la scaltra volpe che s ' impadronisce spesso dei neonati , 
sono i nemic i p r i n c i p a l i che minacc iano i c ingh ia l i de l l 'Europa centrale. Nelle regioni 
p iù m e r i d i o n a l i i grossi f e l in i inseguono con grande accanimento i su in i selvatici. 
Ma i l loro peggiore nemico è pur sempre l ' uomo , p o i c h é la caccia del cinghiale fu 
sempre considerata fin dai t empi p iù an t i ch i come un d ive r t imen to cavalleresco, g ran
demente apprezzato; ogg id ì ha p iu t tos to l 'aspetto d i un sollazzo a n z i c h é quello di 
una vera lot ta . Nei t e m p i andat i le cose erano assai diverse, sopratut to quando la 
caccia si prat icava col la balestra e col cosidetto « pugnale dei c inghia l i » . I I pugnale 
dei c inghia l i consisteva i n un'asta f o r n i t a d i una punta d'acciaio a doppio taglio, e di 
un unc ino lungo 8 c m . collocato a l l ' e s t r e m i t à del f e r r o lungo 30 c m . e veniva adope
rato per inf i lzare l ' i r a to cinghiale men t r e si prec ip i tava sul cacciatore. L ' uomo si 
collocava i n faccia a l l ' an ima le , p remendo for temente contro i l suo corpo l ' e s t r emi t à 
del pugnale e cercando colla s inistra d i d i r igere i l colpo. A l l o r c h é l ' an imale , acciecato 
dal f u r o r e , si precipi tava contro i l suo avversar io , questo d i r igeva i l f e r ro per modo 
da colpire i l c inghiale al disopra dello sterno e l ' u r t o dato da l l ' an imale lanciato di 
carr iera era tale che la punta g l i si conficcava nel petto fino a l l ' unc ino destinato a 
t ra t tener la e g l i t ra forava i l cuore se era ben d i re t ta . I maschi p iù g iovan i venivano 
uccisi col coltello da caccia; i l cacciatore teneva saldamente colla mano destra i l 
manico del col te l lo , appoggiava l ' a r m a sul ginocchio destro e faceva sopportare i l 
peso del corpo dal piede s in is t ro , a lquanto r i t i r a t o a l l ' i nd i e t ro . 

La caccia del cinghiale è prat icata su vasta scala nei paesi p i ù m e r i d i o n a l i , con 
f requent i modi f i caz ion i . I Beduin i del Sahara e g l i Inglesi s t ab i l i t i ne l l ' Ind ia inseguono 
i l c inghiale a cavallo e g l i t ra f iggono i l corpo d 'a l to i n basso colle l o r o lancie affilate. 
Se sbagliano i l colpo, sfuggono a l l ' an imale i n f u r i a t o , grazie alla l o ro grande abil i tà 
nel cavalcare, ma r i to rnano ind ie t ro a l l ' i m p r o v v i s o , lo inseguono e g l i v ib rano nuovi 
colpi finché soccomba i n seguito alle fe r i te r icevute . 

I l cinghiale aggredito dai cani si difende col mass imo f u r o r e . Nei t e m p i andati si 
adoperavano i n questa caccia i cosidett i cani da c inghia l i e i cani aizzanti , svelti, 
robus t i e coraggiosi an ima l i che v ivevano i n uno stato semi-selvaggio e prestavano 
unicamente i lo ro serviz i nella caccia del c inghia le . 1 cani da cinghiale dovevano 
scovare la preda ; l ' incar ico d i ucciderla era af f ida to ai cani a izzant i . P r i m a che i cani 
potessero addentare g l i orecchi del lo ro avversar io , m o l t i erano svent ra t i o almeno 
gravemente f e r i t i da esso. La lotta era accanita d 'ambo le p a r t i ; m a quando 8 o 9 cani 
si precipi tavano t u t t i insieme sul c inghiale , questo era costretto ad ar renders i . I l c in
ghiale aggredito dai cani cercava prudentemente d i r i pa ra re i l p r o p r i o dorso e perciò 
si addossava cont ro un albero od un cespuglio, azzannando con f u r o r e tu t to ciò che 
aveva d inanz i . I p r i m i cani erano i p i ù malconc i . Ma se una vol ta uno d i quei valorosi 
campion i veniva a capo d i azzannare la belva, non si lasciava scuotere n è staccare 
dalla preda, permet tendo p iu t tos to al c inghiale d i s t rascinar lo per un centinaio di 
passi. I l c inghia le t r a t t enu to i n questo m o d o dal cane, veniva po i ucciso dal caccia
tore . N>l l ' inseguire la preda, dice i l Kobe l l , i cani si mos t ravano così accaniti che i l 
cacciatore doveva badar bene p r i m a d i avv ic inars i al c inghiale p e r c h è spesso essi 
balzavano addosso al cavallo e al cavaliere. 

La carne del c inghia le è apprezzata con ragione da t u t t i , p o i c h é a l sapore della 
carne porc ina unisce quel lo della vera cacciagione. La testa e le coscie sono conside
rate come una gh io t tone r i a pre l iba ta . Anche i s a l u m i f a t t i colla carne d i cinghiale 
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sono s q u i s i t i . L o stesso si p u ò d i r e de l grasso che sovente acquista uno s v i l u p p o assai 

considerevole. Presso i l a g h i de l l 'Eg i t to dove i c i n g h i a l i abbondano i n m o d o p a r t i c o 
lare, m o l t i mace l l a i eu rope i p ra t i cano per v a r i mesi consecut iv i la caccia de l c inghia le , 
considerato come u n a n i m a l e « i m p u r o » da i M a o m e t t a n i e p repa rano col la sua carne 
squisi t i s a l u m i che vendono a caro prezzo. L a pel le de l c ingh ia le v iene adoperata con 
vantaggio d a l l ' u o m o ; anche le setole sono m o l t o r icerca te . Tu t t av i a per quan to 
grandi possano essere g l i u t i l i r i c a v a t i da l co rpo de l c ingh ia le , n o n r iescono cer ta
mente a compensare i g r a v i s s i m i d a n n i ch'esso arreca a i t e r r e n i c o l t i v a t i . 

Pare che nei tempi andati il cinghiale dei nostri paesi e i suoi affini propri del
l ' India , de l la penisola Malese e del la par te pos te r iore de l l 'As ia fossero g i à passati a l lo 
stato domest ico . Secondo Ju l i en g l i a b i t a n t i de l Celeste I m p e r o av rebbero g i à a l leva to i 
maiali domes t ic i n e l l ' a n n o 4 9 0 0 p r i m a d e l l ' è r a v o l g a r e ; g l i s t u d i f a t t i da l R u t i m e y e r 
sulle palaf i t te de l la Svizzera d i m o s t r a n o che i n questa reg ione p rosperavano g i à i n 
quei t e m p i due razze diverse d i m a i a l i domes t i c i . « Sebbene i l ma ia le » , m i scr ive i l 
Dumichen, « appar tenga al la schiera d i a n i m a l i dedica t i a l ca t t ivo d io T i fone , era 
certamente a l levato dag l i a n t i c h i Egiz i come uno deg l i a n i m a l i domes t i c i p i ù prez ios i . 
Esso è ind ica to sovente nel le i s c r i z i o n i e r a f f i g u r a t o spesso nel le i l l u s t r a z i o n i che 
adornano le p a r e t i de i m o n u m e n t i dove lo t r o v i a m o isolato o r i u n i t o i n schiere p i ù 
o meno numerose . T u t t a v i a pare che l ' a l l evamento d i questo suino fosse dest inato 
soltanto a i s ac r i f i z i f a t t i ne l le sol i te feste a n n u a l i » . I l ma ia le domest ico è c i ta to 
sovente nel la B i b b i a ; nell 'Odissea se ne p a r l a come d i u n a n i m a l e no to a t u t t i per le 
cure che g l i vengono prestate d a l l ' u o m o . 

I n n u m e r e v o l i sono le razze d i m a i a l i che si f o r m a r o n o e t o r n a r o n o ad est inguersi 
fin dai t e m p i p i ù a n t i c h i : l o stesso accade anche oggi . I l F i t z inge r ed i l Nathusius 
ammettono che tu t t e le razze od ie rne v i v e n t i d e r i v i n o da due f o r m e o specie d is t in te , 
vale a d i r e da l c inghia le de i n o s t r i paesi e da una specie p r o p r i a de l la par te m e r i d i o 
nale del l 'Asia (Sus cristatus) ; t u t t a v i a c iò n o n esclude che a l t re specie i n d o - m a l e s i -
chinesi n o n abbiano par tec ipa to al la f o r m a z i o n e e la scomparsa del le f o r m e p rodo t t e 
col l ' in tervento d e l l ' u o m o , si spiegano col la scelta na tu ra le o a r t i f i c i a l e degl i a l l evamen t i 
e colla grande v a r i e t à del le c o n d i z i o n i i n c u i v i v o n o i m a i a l i domes t i c i . I m a i a l i a t t i a 
scavare i l suolo, dice i l Na thus ius , conservano i l l o r o g rugno a l lunga to anche a l lo 
stato domest ico, m a questo g rugno s i accorcia a lquan to quando essi vengono t enu t i 
nella stalla fin d a i p r i m i t e m p i de l la l o r o v i t a . Questo esempio d i m o s t r a la f ac i l i t à 
con cui si possono m o d i f i c a r e i ca ra t t e r i d i u n an ima le med ian te un t r a t t a m e n t o 
oppor tuno ; p e r c i ò è ch ia ro che g l i i n c r o c i a m e n t i p ra t i ca t i d a l l ' u o m o con esatta 
cognizione d i causa debbono aver p r o d o t t o del le razze d i m a i a l i domes t ic i a l t u t to 
diverse da l la specie o r i g i n a r i a da c u i d e r i v a n o . Tu t t e queste razze vennero p rodo t t e 
ar t i f ic ia lmente d a l l ' u o m o . Le p i ù i m p o r t a n t i sono : i l grosso M A I A L E D E L B E R K S H I R E , 

i l pingue M A I A L E D I H A R R I S S O N ed i l M A I A L E N A N O ; anche i l cosidetto M A I A L E 

M A S C H E R A T O è u n p r o d o t t o a r t i f i c i a l e d e l l ' u o m o i n cu i t r o v ò m o d o d i espl icars i 
l ' indole o r ig ina l e deg l i a l l eva to r i Giapponesi . L a s c e r ò ad a l t r i l ' a rduo c o m p i t o d i 
descrivere tu t t e le a l t r e razze de i m a i a l i domes t i c i , c o n t e n t a n d o m i d i t ra t teggiare 
brevemente i l m o d o d i v ive re e le p r o p r i e t à che d i s t i nguono questo u t i l i s s imo a n i m a l e 

domestico. 
A i n o s t r i g i o r n i i m a i a l i sono d i f f u s i ne l la m a g g i o r par te del g lobo . Nelle r eg ion i 

set tentr ionali de l la t e r r a , là dove i l suolo è co l t i va to , v i v o n o sotto la sorvegl ianza 

36 — BREHM, Animali. Voi. IH. 
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de l l ' uomo i n q u a l i t à d i a n i m a l i domes t i c i ; nelle reg ioni m e r i d i o n a l i menano una vita 
assai p i ù l ibera . Siccome i l maia le ha bisogno d i v ive re i n u n luogo u m i d o , quando 
è t raspor ta to i n mon tagna , si mod i f i ca a lquanto , e, r i sa lendo a magg io r i altezze, 
acquista i carat ter i degli a n i m a l i p r o p r i del la montagna . I l suo corpo si assottiglia, la 
testa diventa p iù corta e meno aguzza, la f r on t e p i ù l a r g a ; i l col lo si accorcia e si 
ingrossa, la parte posteriore del corpo si a r ro tonda e le zampe si irrobustiscono 
alquanto. P e r c i ò è naturale che i m a i a l i d i montagna siano meno p ingu i degli a l t r i ed 
abbiano una carne p i ù tenera e p i ù f i n a ; anche la lo ro f e c o n d i t à d iminu i sce notevol
mente . I l c l ima , le condiz ion i del suolo, l ' a l levamento e l ' i nc roc i amen to esercitano 
pure una certa inf luenza sul colore de l l ' an imale , per m o d o che i n certe reg ion i predo
m i n a questo e i n al tre que l l ' a l t ro colore . Così per esempio i m a i a l i della Spagna sono 
quasi t u t t i n e r i , men t r e invece questa t i n t a si osserva d i rado nel le razze che vivono 
i n Germania e nelle r eg ion i p iù se t ten t r iona l i del g lobo. 

I m a i a l i vengono a l levat i ed i n p i n g u a t i nel le stalle, oppure sono t enu t i all 'aperto 
per una g ran parte de l l ' anno. G l i i n d i v i d u i che v i v o n o i n u n luogo chiuso sono più 
p ingu i e p i ù grossi degl i a l t r i , m a soggetti a m a g g i o r i i n f e r m i t à . I m a i a l i che passano 
la maggior parte della l o ro v i ta a l l 'aper to sono o rd ina r i amen te a lquanto p iù magr i e 
p i ù a l t i d i gambe, ma p i ù robus t i , p i ù ind ipenden t i e p i ù coraggiosi degli a l t r i . L 'al le
vamen to dei ma i a l i n o n si pra t ica nelle foreste sol tanto i n A m e r i c a , m a anche in 
quasi tu t te le p rov inc i e del la Russia, nelle bassure del Danubio , nel la Grecia, nel
l ' I t a l i a , nella parte mer id iona l e del la Franc ia e ne l la Spagna. I m a i a l i della Scandinavia 
passano tu t ta la stagione estiva a l l ' aper to , m a sono sempre m u n i t i d i u n piccolo 

collare d i legno, d i f o r m a t r i angola re , che impedisce l o r o d i i r r o m p e r e ne i campi 
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cintati, m a n o n l i i n c o m o d a m e n o m a m e n t e . V iagg iando i n Norveg ia si vedono i m a i a l i 
correre t r a n q u i l l a m e n t e l ungo le s t rade maest re , raccogl iendo c iò che cade dai 
carri e procacciandosi i l c ibo necessario a l la v i t a . Nel la par te m e r i d i o n a l e d e l 
l 'Ungheria, ne l l a Croazia, ne l la S lavonia , ne l la Bosnia, nel la Serbia, nel la T u r c h i a 
e nella Spagna i m a i a l i sono abbandona t i t u t t o l ' anno a l o r o stessi, badando solo 
di non lasc iar l i s m a r r i r e ; s f ru t t ano i boschi e specialmente le foreste d i quercie 
dove t rovano m o d o d i i m p i n g u a r e . Nel le m o n t a g n e del la Spagna r i sa lgono fino ad 
altezze cons ide r evo l i : ne l la Sierra Nevada g iungono fino al l 'a l tezza d i 2 5 0 0 m e t r i sul 
livello del m a r e ed a p p r o f i t t a n o de i l u o g h i i n cu i g l i a l t r i a n i m a l i n o n t rove rebbe ro 
nulla. La v i t a l ibe ra ha sv i luppate no t evo lmen te le l o r o f a c o l t à fìsiche ed i n t e l l e t t ua l i . 
Corrono con grande a g i l i t à , s i a r r a m p i c a n o ben i ss imo e vegl iano senza t regua alla 
propria sicurezza. Ne l cosidetto a l l evamento semi-se lva t ico i m a i a l i passano l'estate 
all 'aperto e l ' i n v e r n o ne l le s tal le . 

Si credette a t o r t o che i l sud ic iume sia indispensabi le al benessere del ma ia le . 
Le osservazioni p i ù recen t i hanno d i m o s t r a t o che i l ma ia l e prospera assai megl io nel la 
pulizia a n z i c h é ne l s u d i c i u m e ; p e r c i ò g l i a l l e v a t o r i i n t e l l i g e n t i del best iame n o n 
r inchiudono p i ù i l o r o m a i a l i nel le o r r i d e ca rcer i che p rendono i l nome d i stalle da 
inaiali , m a b e n s ì i n l u o g h i spaziosi ed a r ios i che si possano r i p u l i r e fac i lmente . Essi 
ottengono i n questo m o d o dei m a i a l i domes t i c i assai p i ù sani e p i ù robus t i deg l ' a l t r i . 
Sarebbe des iderabi le che la s tal la i n cui si tengono i m a i a l i avesse sempre u n p a v i 

mento d i lastre d i p i e t r a . 
I l ma ia le domes t ico è uri an ima le vorace, cocciuto , impacc ia to e poco af fez ionato 

al l 'uomo. T u t t a v i a anche q u i s ' i ncon t rano le sol i te eccezioni . 1 m a i a l i che vissero i n 

L 
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compagnia de l l ' uomo fin dalla p r i m a giovinezza, come accade spesso i n campagna, 
sv i luppano le l o ro forze i n t e l l e t t ua l i e superano d i g r an lunga g l i a l t r i i n d i v i d u i della 
l o ro specie r igua rdo a l l ' in te l l igenza . U n impiega to forestale m i r a c c o n t ò d i avere 
posseduto per u n t empo abbastanza lungo u n maia le t to della cosidetta razza chinese, 
i l quale lo seguiva come u n cagnol ino a l suo r i c h i a m o , accorreva subi to appena udiva 
i l suo nome e saliva con l u i per le scale; si compor t ava beniss imo anche i n casa ed 
eseguiva d ivers i esercizi d ie t ro i l comando del padrone. E r a avvezzo a cercare i funghi 
nella foresta e si consacrava con s o m m o zelo a questa occupazione. I n Francia i 
m a i a l i vengono ammaes t ra t i a cercare i t a r t u f i e i m p a r a n o ad eseguire svariati 
g iuoche t t i . Quando L u i g i X I era ammala to , i suoi co r t i g i an i n o n r iusc ivano a ral le
g ra r lo i n nessun m o d o : u n bel g io rno uno d i essi i m m a g i n ò d i por ta re al cospetto del 
re una schiera d i po rce l l i n i ammaest ra t i i qua l i ba l lavano e saltavano al suono d i una 
cornamusa. A l t r i m a i a l i vennero ammaes t ra t i a compor re var ie parole cercandone le 
let tere sopra un grosso alfabeto m o l t o ch ia ro , a r iconoscere l ' o r a negl i o ro log i e via 
dicendo. U n inglese aveva ammaest ra to u n maia le a l la caccia: questo por tento si 
chiamava Slud, era amant i ss imo della caccia e si associava subi to a qualunque 
cacciatore. Era adatto per t u t t i i gener i d i caccia, salvo per quel la della lepre . I l suo 
odora to finissimo g l i pe rmet teva d i fiutare g l i uccel l i a l la distanza d i 4 0 passi. Slud 
venne adoperato per v a r i ann i , m a al la fine si dovette uccider lo p e r c h è n o n poteva 
so f f r i r e le pecore e spaventava cont inuamente le gregge. A l t r i m a i a l i vennero ammae
s t ra t i a t i r a re la carrozza. U n contadino s tab i l i to ne i d i n t o r n i del la c i t t à d i St.-Alban 
ven iva spesso al mercato i n una carrozzella t i ra ta da qua t t ro m a i a l i , faceva u n g i r o o 
due i n t o r n o al la piazza e r i t o r n a v a a casa alcune ore p i ù t a r d i . U n a l t r o contadino 
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fece e g u a d a g n ò l a scommessa d i recars i i n u n ' o r a a N o r f o l k cavalcando i l suo maia le 

domestico e pe rco r rendo qua t t ro m i g l i a ing les i . 
Questi f a t t i d i m o s t r a n o che i l maia le è u n an ima le suscet t ibi le d i essere a m m a o -

strato e che le sue f a c o l t à i n t e l l e t t u a l i n o n sono p o i cosi l i m i t a t e c o m e s i crede. Hcnsel 
osserva con rag ione che si g iud ica i l ma ia le senza aver lo s tudia to con cura , m a va senza 
dubbio t r o p p o o l t r e d icendo che i l ma ia le domest ico è p i ù in te l l igen te del caval lo . 
I maia l i mani fes tano una grande avvers ione pei cani e questo è u n fa t to s t rano. Tan to 
i c inghial i quan to i m a i a l i domes t ic i mang iano le c a rn i degli a n i m a l i m o r t i , m a disde
gnano assolutamente la carne d i cane. I m a i a l i che si aggi rano ne i v i l l a g g i possono 
essere per ico los i pei cani vagant i e i caccia tor i hanno ragione d i essere m o l t o p r u 
denti quando a t t raversano i paesell i co i l o r o cani da caccia. Nel l ' aper ta campagna i 
cani s fuggono f a c i l m e n t e al le ins id ie dei m a i a l i , m a nel le s trade de i v i l l agg i la cosa 
è diversa p e r c h è a l l o r a i m a i a l i si sentono p a d r o n i del campo . Qualchevol ta i m a i a l i 
domestici sono per ico los i a i b a m b i n i ; le schiere d i s u i n i semi-se lvat ic i minacc iano 
persino g l i a d u l t i . 11 p r inc ipe R o d o l f o scr ive quan to segue i n t o r n o ad u n avven imen to 
di ta l sor ta che accadde ne l la par te m e r i d i o n a l e d e l l ' U n g h e r i a : « I pas tor i che gu ida -

» vano le gregge erano segui t i da grossi cani da l pelo i sp ido che si avv iavano a l en t i 
; passi d ie t ro le gregge. T u t t i questi pas tor i che hanno u n aspetto selvaggio e feroce, 
I sono a r m a t i d i p i s to le col le qua l i scacciano i l u p i che si aggi rano verso sera n e l -
i l 'aperta campagna , oppu re si d i fendono dai gross i m a i a l i domes t ic i che hanno p e r f e t 

tamente l 'aspetto de i c i n g h i a l i p i ù r o b u s t i . In tes i d i r e da l la gente del paese che t u t t i 
ì gli ann i a l cun i pa s to r i vegono aggred i t i ed uccisi da i l o r o m a i a l i domes t i c i , special-
il mente quando d o r m o n o , m e n t r e i m a i a l i pascolano a l l ' ape r to » . 
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I n generale i l maia le domest ico è u n an imale o n n i v o r o nel vero senso della parola. 
Non disdegna nessuna sorta d i c ibo. Lascia sol tanto i n dispar te certe piante e le droghe 
che possono ucc ide r to ; de l resto d i v o r a tu t to c iò d i cu i si nu t r e l ' u o m o e cento altre 
cose ancora ; sceglie con uguale ind i f fe renza i c i b i vegetal i e i c i b i a n i m a l i . È uti l is
s imo nei campi d i maggese e nelle s toppie, p o i c h é v i dis trugge i t o p i , le larve di 
m a g g i o l i n i , le chiocciole, i l o m b r i c i , le locuste, le c r i s a l id i d i fa r fa l l e e tu t te le piante 
parassite; dissoda i l t e r reno e i m p i n g u a a merav ig l i a . Pare che i m a i a l i ne r i debbano 
mer i t a r e la preferenza sopra t u t t i g l i a l t r i , p e r c h è mangiano senza danno qualunque 
pianta velenosa e p e r c i ò p redominano , anzi rappresentano esclusivamente la loro 
schiatta i n mol t e r eg ion i del g lobo. Gl i i nd igen i de l l ' emisfero australe e g l i Europei 
s t ab i l i t i i n quelle r emote contrade confermano questa i m m u n i t à dei m a i a l i ne r i verso 
i ve leni , i m m u n i t à che si estenderebbe pure a l veleno dei serpent i . 

I m a i a l i domest ic i debbono muovers i i l meno possibile, m a conviene concedere 
uno spazio maggiore agl i i n d i v i d u i dest inat i a l la r i p r o d u z i o n e . È pure necessario che 
v ivano i n stalle pu l i t e e ben riscaldate. I n generale l 'accoppiamento si compie due 
vol te a l l ' anno, a l p r i nc ip io d i apr i le e d i set tembre. Dopo 46 -18 set t imane la femmina 
domestica partorisce 4 -6 , p i ù d i rado 42 -45 e qualche ra r i s s ima vo l ta 20 -24 piccini . 
L a madre n o n si preoccupa m o l t o della sua p ro le per la quale n o n prepara nessun 
giacigl io . Non di rado accade che, essendo annoiata da l la numerosa schiera d i piccini 
che la seguono, ne d i v o r i uno o due dopo d i ave r l i schiacciat i . P e r c i ò le femmine 
debbono essere sorvegliate e p r iva te d i cibo an imale m o l t o t empo p r i m a del parto. 
I p i cc in i delle m a d r i p i ù amorose succhiano i l latte ma te rno per qua t t ro settimane, 
q u i n d i vengono a l lon tana t i da l la madre e n u t r i t i d i c i b i leggeri . Crescono mol to rap i 
damente e a l l ' e t à d i ot to mesi i l maiale è g i à atto al la r i p r o d u z i o n e . 

Non ho bisogno d i d i l u n g a r m i i n t o r n o a l m o d o con cui viene adoperata la carne 
d i maia le : t u t t i sanno che n o n va perduta una sola parte de l suo corpo . 

* 
* * 

Ai Suini descritti finora tengono dietro i CINGHIALI del gruppo dei Potamochoerus 
i qua l i sono senza dubbio i m e m b r i p i ù b e l l i d i tu t t a la f a m i g l i a . Essi si distinguono 
per una protuberanza ossea collocata f r a g l i occhi ed i l naso, m a sono pu re caratte
r i zza t i dal la faccia al lungata, dal grugno sott i le e d i lunghezza mediocre , dagl i orecchi 
g r and i , s t r e t t i , aguzzi e ado rn i d i u n c iuffo d i pe l i , dal la coda mediocremente lunga 
e r icca d i pe l i e dai qua t t ro capezzoli della f e m m i n a . L a denta tura differ isce da quella 
dei su in i precedent i per c iò che ogn i mascella contiene soltanto sei den t i m o l a r i . 

Il CINGHIALE DAI CIUFFETTI (POTAMOCHOERUS PORCUS, SUS guineensis, porcus, 
penicillatus e pictus, Potamochoerus penicillatus e albifrons, Choiropotamus 
pictus, ecc.), conosciuto fino dal la m e t à del x v n secolo, è i l p i ù bel lo f r a t u t t i i c in
g h i a l i . Esso è assai p i ù piccolo del c inghiale comune, t u t t av i a quando ha raggiunto i l 
suo comple to sv i luppo , giunge alla lunghezza complessiva d i m e t r i 4 ,5 -4 ,6 , compresa 
la coda lunga ven t ic inque c e n t i m e t r i ; l 'altezza misura ta dal la spalla va r i a f r a 5 5 - 6 0 cm. 
L a pelle è coperta di pe l i setolosi c o r t i e m o l l i , abbastanza fìtti e l i s c i , che si a l lun
gano un poco ai l a t i del la testa, sul la mascella i n f e r io re e ne l l a par te i n f e r i o r e del 
c o l l o ; lungo la spina dorsale questi pe l i f o r m a n o una breve e scarsa c r i n i e r a ; sotto 
g l i occhi si a l lungano per m o d o da f o r m a r e due c i u f f i , sulle guancie acquistano 
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l'aspetto d i una barba p r o p r i a m e n t e detta e f o r m a n o finalmente u n r icco c iu f fo alla 
e s t r emi t à del la coda che è quasi nuda i n t u t t e le a l t re sue p a r t i . L a t i n t a p r e d o m i 
nante del man t e l l o , b runo- rossa v ivace con r i f less i g i a l l o g n o l i o g ia l lo-rosso scura, 
si estende sul la nuca, su l la par te pos ter iore del co l lo , sul dorso e sui fianchi; la f r o n t e , 
i l vertice mesocranico , g l i o recchi sono n e r i come le g a m b e ; la c r i n i e r a dorsale è 
bianca e sono pu re b i a n c h i g l i o r l i ed i c i u f f e t t i deg l i o recchi , la regione delle palpebre, 
una piccola s t r isc ia che si estende sotto l 'occhio e la barba delle guancie; i l muso e 
le pa r t i i n f e r i o r i de l corpo hanno la t i n t a g r ig ias t ra che t a lvo l t a d iventa quasi g r i g i o -
bianca. I g i o v a n i che hanno i l man t e l l o s t r ia to d i t u t t i i c i n g h i a l i se lvat ic i , sono a n i 
malet t i v i v a c i s s i m i , l eggiadramente c o l o r i t i . I l c inghia le dai c iu f f e t t i è d i f fuso n e l l ' A f r i c a 
occidentale, t u t t a v i a i l B ò h m accerta d i aver lo veduto qualche vo l ta n e l l ' A f r i c a or ien ta le 
in compagnia del la specie a f f ine che descr iveremo f r a poco. 

La v i t a l i be ra de l c inghia le dai c i u f f e t t i è t u t t o r a pochiss imo conosciuta, sebbene 
questo an ima le fosse g i à noto ag l i Eu rope i a i t e m p i d i Marcgrave ( m e t à del dicias
settesimo secolo) i l quale la o s s e r v ò n o n sol tanto n e l l ' A f r i c a occidentale , m a anche 
nel Brasi le e p o t è osservarne da l vero la v i t a a l lo stato d i s c h i a v i t ù . 1 v i agg i a to r i che 
presero par te a l la spedizione d i Loango d i re t t a da l Gussfeldt ebbero campo ad osser
vare parecchi g i o v a n i c i n g h i a l i da i c iu f fe t t i : uno d i quest i venne t raspor ta to ne l locale 
dove si tenevano le s c i m m i e e visse i n o t t i m a a r m o n i a coi suoi c o m p a g n i d i s c h i a v i t ù , 

ra l legrando t u t t i co l la sua indo le al legra e v ivace . 
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I l Pechuel-Loesche scrive quanto segue i n t o r n o agli i n d i v i d u i che menano vi ta 
l ibera : « Sono a n i m a l i v i v a c i ed estremamente veloci , le o r m e che lasciano nell 'aperta 
campagna c i inducono a credere che v ivano i n b r anch i numeros i , abi tando d i prefe
renza le foreste u m i d e e le r i v e dei fiumi, t u t t av ia n o n sono neppure r a r i i n montagna. 
I l l o ro g rugn i to echeggia dapper tu t to nel la foresta. Quando sono d i s tu rba t i dai caccia
t o r i , si a l lontanano i n s i lenzio. Hanno una v i t a m o l t o tenace e cont inuano a correre 
per un b u o n t r a t to d i strada anche se vengono co lp i t t i da una pal la ben d i re t ta . L a loro 

carne è tenera e sapori ta » . 
Nel 1852 i l Giard ino Zoologico d i L o n d r a r icevette per la p r i m a vol ta u n maiale dai 

c iu f fe t t i v i v o ; p i ù t a r d i ne giunsero parecchi a l t r i i n Europa , m a sono tu t to ra rar iss imi 
nei g i a rd in i zoologici . E b b i occasione d i vede r l i e d i osservarl i p i ù vo l te ; m a non m i 
pare che i l lo ro contegno sia m o l t o diverso da quel lo de l nost ro cinghiale e da quello 
delle specie a f f i n i . Hanno un ' indo le re la t ivamente m i t e . Prosperano benissimo p u r c h é 
v ivano i n una stalla ben r ipara ta dal f reddo , possano d isporre d i u n ampio t ra t to di 
terreno ben soleggiato dove scavano i l suolo con piacere, abbiano sempre a lo ro dispo
sizione u n giaciglio f o r n i t o d i paglia fresca i n cui si adagiano per modo da affondarvi 
quasi fino al collo e p u r c h é finalmente mang ino c iò che lo ro aggrada. Quando sono 
soddisfat t i d iventano mansuet i ss imi , si lasciano t ra t ta re come c ingh ia l i presi giovani 
e ta lora per f ino come i m a i a l i domest ic i . I l l o r o sguardo n o n ha nu l l a d i minaccioso, 
anzi è p iut tos to amichevole ed i l l o ro contegno confe rma l'espressione dello sguardo. 
Come t u t t i i c ingh ia l i , sopportano abbastanza bene i l r i g ido c l i m a dei nos t r i paesi; 
godono o t t ima salute p u r c h é vengano r i p a r a t i da l f r eddo e pot rebbero realizzare le 
nostre giuste speranze se le m a d r i tenute i n i s c h i a v i t ù accudissero la l o ro prole meglio 
d i c iò che n o n abbiano fa t to fino ad ora . 

Il CINGHIALE D'AFRICA O CINGHIALE DELLE SIEPI (POTAMOCHOERUS AFRICANUS, 

Sus africanus, larvatus, hoiropotamus e choiropotamus, Phacochoerus larvatus, 
e hoiropotamus, Potamochoerus larvatus e Choiropotamus africanus) è un ' a l t r a 
specie appartenente al lo stesso genere ; da quanto pare , abi ta sol tanto la parte m e r i 
dionale e or ientale de l l 'Af r i ca , è u n po ' p i ù grosso del c inghia le da i c iu f fe t t i , ha una 
t in t a generale bruno-gr ig io- ross icc ia , man te l lo d i lunghezza u n i f o r m e , una fitta criniera 
che adorna la nuca d i color g r ig io come la barba che si osserva sulle guancie. 

I l B ò h m r i fer isce quanto segue i n t o r n o a l c inghiale delle s iepi che egl i ebbe occa
sione d i osservare n e l l ' A f r i c a or ientale : « I l c inghiale delle s iepi v i v e generalmente 
i n schiere numerose, abi ta le pa lud i e le foreste u m i d e , è appassionalo dell 'acqua, 
d i not te invade i campi co l t iva t i e a l l ' a lba si r i t i r a nel le steppe sparse d 'a lber i che 
abbandona d i nuovo su l f a r della sera. È m o l t o dannoso a l l ' ag r i co l tu ra e spesso 
costr inge g l i i nd igen i ad a l lontanars i dal la l o r o d i m o r a . La sua v i t a rassomigl ia m o l 
t i s s imo a quel la del nost ro cinghiale . I p a r t i si compiono i n d icembre , i n gennaio, e 
i n maggio. I c ingh ia l i del L i k u l v e erano sol tanto rossicci i n par te , q u e l l i del Karema 
avevano la t i n t a b runo -g i a l l o vivace. U n i n d i v i d u o giovane che c i f u regalato del K i n -
gani (regione sud-ovest del lo Zanz ibar ) , giunse i n o t t i m o stato ne l G ia rd ino Zoologico 
d ' A m b u r g o , m a f u sempre m o l t o selvaggio e ca t t ivo . L u n g o i l fiume W a l a uno dei 
n o s t r i p o r t a t o r i venne aggredito senza alcuna ragione da u n c inghia le a d u l t o ; m a se 
la c a v ò a b u o n merca to con una piccola f e r i t a al la t i b i a » . 
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U n su ino al t u t t o pa r t i co la re abi ta l ' i so la d i Celebes e le v i c ine isole o r i e n t a l i , spe
cia lmente Sul la , Mangola e B u r u ; è p i ù sot t i le e p i ù svelto d i t u t t i g l i a l t r i c i n g h i a l i 
ed ha zampe p i ù al te , si d i s t ingue pe l muso robus to , cor to e s t re t to , per g l i occhi 
piccol i , p r i v i d i c ig l i a , per g l i orecchi p i cco l i , s t r e t t i ed aguzzi , per la coda p iu t tos to 
corta adorna d i u n fiocco t e r m i n a l e , pe l m a n t e l l o cos t i tu i to d i pe l i r ad i ; m a sopra 
tut to pei d e n t i c a n i n i t r a s f o r m a t i i n a l t re t t an te corna , le qua l i acquis tano una l u n 
ghezza assai cons iderevole . G l i Eu rope i hanno accettato senz 'a l t ro i l nome ind igeno 
di questo a n i m a l e che ne l suo paese si ch iama B A B I R U S S A , vale a d i r e cervo o c inghia le 
e si addice beniss imo a questo su ino . I d e n t i c a n i n i de l babirussa lo d i s t inguono da 
tutte le a l t re specie de l la f a m i g l i a a cu i appar t iene e ci d à n n o i l d i r i t t o d i conside

rar lo come i l rappresentante d i u n genere par t i co la re (Porcus). 

Il BABIRUSSA (PORCUS BABYRUSSA, SUS babirussa, Aper orientalis, Babirussa 
alfurus) è u n an ima le d i mo le r e l a t i vamen te considerevole . I caccia tor i p i ù recent i 
accertano d i aver vedu to parecchi masch i i q u a l i avevano presso a poco la m o l e d i 
un asino d i med ia s ta tura . I l masch io adu l to acquis ta genera lmente la lunghezza d i 
m . 1,1 ; l a coda è lunga 2 0 c m . ; l 'a l tezza m i su ra t a da l garrese e da l la regione 
sacrale è d i 80 c m . I I co rpo è a l lunga to e tondeggiante , leggermente compresso ai 
fianchi ; i l dorso è a lquan to arcuato , i l co l lo cor to e grosso, la testa r e l a t ivamente 
piccola, a l lungata , arcuata sul la f r o n t e e t e r m i n a n t e i n u n g rugno aguzzo e m o b i l e che 
sporge o l t r e i l l a b b r o i n f e r i o r e ed è ot tuso a l la pun ta come quel lo dei m a i a l i ; questo 
grugno presenta pure la par te scavatr ice nuda e car t i laginea , f o r n i t a d i m a r g i n i callosi 
nella quale si ap rono le n a r i c i . Le gambe sono robus te ed al te , tu t t e con qua t t ro d i t a : 
le dita a n t e r i o r i sono u n p o ' p i ù d ivar ica te d i quel le degl i a l t r i s u i n i ; la coda è sot t i le 
e penzolante. I den t i c an in i de l la mascel la super iore acquistano ne l maschio una l u n 
ghezza s t r ao rd ina r i a , sono s o t t i l i ed aguzzi , a r r o t o n d a t i nel la par te an ter iore , compressi 
ai la t i e pos te r io rmen te a m a r g i n e tagl iente ot tuso, essi sono r i v o l t i i n a l to e a l lo i nd i e t ro 
per modo che col p rog red i r e d e l l ' e t à qualche vo l t a p e r f o r a n o la pel le del la f r o n t e , 
escono a l l ' es terno del g r u g n o e si r i c u r v a n o d i r i gendos i p i ù o m e n o al lo i n d i e t r o ; i 
canini del la mascella i n f e r i o r e , p i ù c o r t i e grossi , sono d i r e t t i a l l ' i n s ù . Nella f e m m i n a 
i denti c a n i n i sono c o r t i s s i m i ; q u e l l i de l la mascel la super io re spuntano f u o r i de l 
grugno come si osserva ne l m a s c h i o ; m a sporgono poch i s s imo o l t r e la superf ic ie del 
medesimo; i l r i m a n e n t e del la denta tura si compone d i qua t t ro i n c i s i v i nel la mascella 
superiore, sei i n c i s i v i nel la mascella i n f e r i o r e e c inque m o l a r i per par te sopra e sot to. 
La f e m m i n a ha so l tanto due capezzoli co l loca t i nel la regione ingu ina le . I I pelame si 
compone d i setole rade, p iu t tos to cor te , che si r i n f i t t i s c o n o a lquanto lungo la spina 
dorsale e i n mezzo al le numerose r i p i ega tu re del la pel le e a l l ' e s t r e m i t à del la coda 
formano u n p iccolo fiocco. La pelle è spessa, du ra , r u v i d a , rugosa e f o r n i t a d i m o l t e 
r ipiegature ne l la faccia, i n t o r n o agli orecchi e su l co l lo . L a t in ta generale del pelame 
è un g r ig io -cene r ino sporco che si estende i n t u t t a la par te esterna e super iore del 
corpo; le p a r t i i n t e r n e delle gambe sono d i co lor rosso r u g g i n e ; ne l la l inea mediana 
del dorso scorre una s t r iscia g i a l l o - b r u n a p i ù ch ia ra , cos t i tu i t a dal le pun te de i p e l i 
setolosi. G l i o recchi sono n e r i c c i . 

Pare che i l babi russa fosse conosciuto dag l i a n t i c h i ; a lmeno i filologi si a f fa t icano 
ad a t t r i b u i r g l i v a r i n o m i i n c o m p r e n s i b i l i . I c r an i del babirussa sono n o t i g i à da v a r i 
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secoli ; ma le pe l l i g iungono t u t t ' o r a m o l t o d i rado i n Europa ; i disegni an t ich i del bab i 
russa erano vere car icature e la sua v i t a cost i tuiva u n complesso d i favole le ime più 
strane delle a l t re . Dopo che a lcuni i n d i v i d u i v i v i f u r o n o t raspor ta t i i n Europa, i na tu
ra l i s t i cercarono di correggere i disegni e le not iz ie relat ive fondandosi sulle osserva
z ioni fatte dal vero , sebbene la v i ta l ibera d i questo strano an imale sia tu t to ra presso 

a che ignota . 
I l Rosenberg r iferisce che i l babirussa abita soltanto la par te se l lenl r ionale del

l ' isola d i Celebes la quale costituisce la sua vera pat r ia , m a s ' incontra pure nelle isole 

Babirussa {Porcus babyrussa). Va d e l l a grandezza naturale. 

sopra nomina te , e invece manca al tu t to nelle a l t re isole del m a r e Aust ra l iano sul 
cont inente asiatico e sul cont inente austral iano. I l suo m o d o d i v ive re n o n è punto 
diverso da quel lo degli a l t r i su in i selvat ici . Ab i t a le foreste paludose, le giuncaie e le 
r ive degli s tagni e dei laghi i n cui a l l ignano i n abbondanza le p iante acquatiche. Iv i 
si raccoglie i n b ranch i p i ù o meno n u m e r o s i ; passa la g iorna ta d o r m e n d o , e d i notte 
va al pascolo d ivo rando t u t t o c iò che incon t ra sulla p r o p r i a strada. L a sua andatura 
o r d i n a r i a è u n rap ido t r o t t o , la corsa è p i ù veloce d i quella del c inghiale , sebbene non 
si possa paragonare certamente, come f u detto a l t re vol te , alle elegantissime movenze 
del cervo. Siccome p o i bisogna spiegare i n qualche modo lo s t rano sv i luppo delle sue 
zanne, si disse che queste zanne g l i servono per appendersi a i r a m i i n f e r i o r i delle 
piante , i n parte per sostenere la sua testa, m a i n par te anche per dondo la r s i piace
vo lmente . È certo che i l babirussa è u n o t t i m o nuota tore i l quale n o n f requenta sol
tanto le acque do lc i , m a at traversa col la massima audacia l a rgh i b racc i d i m a r e per 

recarsi da un ' i so la a l l ' a l t r a . 
F r a i sensi del babirussa pr imeggiano l 'odora to e l ' ud i t o . L a voce d i questo ani

male è u n lungo e debole g rugn i to . Le p r o p r i e t à i n t e l l e t t ua l i r assomig l iano a quelle 
degli a l t r i su in i . I l babirussa scansa l ' u o m o quanto p i ù g l i è poss ib i le : aggredi to, si 
atteggia a difesa con m o l t a perseveranza e col va lore del v e r r o . I suoi den t i canini 
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i n f e r i o r i sono a r m i assai r i s p e t t a b i l i e t a l i da in fonde re qualche t i m o r e a l l ' u o m o p i ù 
coraggioso. G l i i n d i g e n i ucc idono i l babirussa colle lancie e pra t icano t a lvo l t a le g r a n d i 
bat tute nel le q u a l i i babirussa cercano d i me t t e r s i i n salvo col la fuga . 

Ne l mese d i febbra io , la f e m m i n a par tor isce uno o due p i c c i n i , l egg iadr i a n i m a l e t t i 
lungh i da 15 a 2 0 c m . , a m a t i teneramente e d i fes i con grande va lo re dal la m a d r e . 
Non a b b i a m o nessun a l t r o ragguagl io i n t o r n o a l la r i p r o d u z i o n e de l babirussa . I p i c 
c in i presi g i o v a n i si addomest icano a lmeno f i n o ad u n certo p u n t o , si avvezzano f a c i l 
mente a to l l e ra re la presenza d e l l ' u o m o , lo seguono spesso e g l i d imos t r ano la l o ro 
gra t i tudine scuotendo g l i o recchi e la coda. I capi delle t r i b ù ind igene tengono qualche 
volta i n s c h i a v i t ù i babirussa, p e r c h è anche essi l i considerano come a n i m a l i a l tu t to 
par t i co la r i , degn i d i essere accudi t i d a l l ' u o m o . T u t t a v i a c iò n o n accade sovente ed i 
babirussa addomes t ica t i hanno sempre u n prezzo p iu t tos to a l to . 

11 Markus , governa to re olandese delle Molucche, r e g a l ò una coppia d i babirussa a i 
na tura l i s t i f rances i Quoy e G a i m a r d , che lo v i s i t a rono ne l l o r o v iaggio d i c i r c u m n a 
vigazione: quest i f u r o n o i due p r i m i babirussa che g iunsero v i v i i n Europa ( 1 8 2 0 ) . 
Si addomest icarono abbastanza bene. L a f e m m i n a era p i ù feroce del masch io ; quando 
si volle m i s u r a r l a , si r i v o l t ò mors i cando g l i a b i t i deg l i as tant i . T u t t i e due sent ivano 
mol t i ss imo i l f r e d d o , t r e m a v a n o con t inuamen te , si s t r ingevano uno con t ro l ' a l t r o e si 
rannicchiavano sotto la pagl ia p e r f i n o nell 'estate. Nel mese d i ma rzo la f e m m i n a pa r 
torì un p icc ino d i color b r u n o - s c u r o e da que l m o m e n t o d ivenne non sol tanto cat t iva , 
ma a d d i r i t t u r a pessima. N o n permet teva a nessuno d i toccare i l p icc ino , lacerava g l i 
abit i dei g u a r d i a n i e spesso l i m o r d e v a con feroc ia . P u r t r o p p o quest i babirussa n o n 
vissero a lungo . I l r i g i d o c l i m a de l l 'Eu ropa f u l o r o fa ta le . Si avvezzarono fac i lmente al 
cibo o r d i n a r i o degl i a l t r i s u i n i ; g rad ivano i n m o d o pa r t i co la re le patate ed una specie 
di pasta d i f a r i n a ed acqua, i l p icc ino che era u n maschio crebbe m o l t o i n f r e t t a 
ed a c q u i s t ò i n poche se t t imane un 'a l tezza assai considerevole . Mor ì p r i m a d e l l ' e t à d i 
due ann i . I d e n t i c an in i s u p e r i o r i n o n avevano ancora pe r fo r a to la pelle del muso . 
Più t a r d i parecchi a l t r i babirussa v i v i g iunsero ne l G ia rd ino Zoologico d i L o n d r a , m a 
non vissero m a i a l ungo a cagione del c l i m a t r o p p o r i g i d o . 

* 
* * 

Oltre i suini sopra menzionati (POTAMOCHOERUS) l'Africa alberga i veri mostri 
della f a m i g l i a , vale a d i r e i F A C O C E R I ( P H A C O C H O E R U S ) . Sono quest i i p i ù tozzi e i p i ù 
b ru t t i s u i n i conosc iu t i : hanno corpo tozzo e gambe basse, e si d i s t inguono sopra tu t to 
per la testa b r u t t a e m a l c o n f o r m a t a e per la denta tura al t u t t o pa r t i co la re . I l corpo 
è c i l i nd r i co , c i o è n o n compresso a i l a t i , m a tondeggiante i n tu t te le sue p a r t i e 
infossato su l mezzo del dorso , i l co l lo è c o r t o ; la testa grossa e massiccia presenta 
una f ron t e larga e bassa e si a l la rga a lquan to i n tu t t a la regione del muso, acquistando 
una larghezza e n o r m e a l l a b b r o super iore . I l a t i de l la faccia sono per cos ì d i re s fo r 
mat i da t r e p ro tuberanze foggiate a guisa d i ve r ruche , d i cui una è al ta parecchi cen
t ime t r i , aguzza, m o b i l e ed ora si volge i n a l to ed ora penzola sotto l 'occh io ; la seconda 
protuberanza è assai p i ù p iccola della p r i m a e spunta i n d i rez ione ver t icale d i fianco 
alla faccia, sul la par te an t e r io r e del la mascel la ; la terza finalmente è lunghiss ima al la 
radice, par te da l la mascel la i n f e r i o r e e si p ro lunga lungo la medes ima fin verso la 

fessura del la bocca. G l i occhi sono p icco l i e sporgent i come q u e l l i d e l l ' i p p o p o t a m o ; 
nella par te i n f e r i o r e sono c i r c o n d a t i da una grossa r ip i ega tu ra semi - lunare che p u ò 
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essere paragonata ai l a c r i m a t o r i e forse rappresenta una gh iando la ; g l i orecchi sono 
aguzzi ; la par te anter iore del g rugno si al larga e f o r m a un'ell isse compressa dal l 'a l to 
al basso. Le gambe basse e re la t ivamente eleganti hanno qua t t ro zoccol i per ciascuna; 
le an t e r io r i presentano una larga c a l l o s i t à su l l ' a r t icolaz ione del le coscie; la coda lunga 
e foggiata a guisa d i una f rus ta è adorna d i u n r icco fiocco t e rmina le . La pelle è 
coperta soltanto d i b r ev i setole isola te ; tu t t av ia sulle guancie si osserva una sorta di 
barba e sul dorso una c r in ie ra . La denta tura consta o r ig ina r i amen te d i 6 incis ivi 
nella mascella superiore e nella mascella i n f e r i o r e , d i 6 m o l a r i per parte sopra e sotto, 
e d i zanne gigantesche, robust iss ime, p i ù o meno assottigliate, ottuse a l l ' e s t r e m i t à , 
solcate long i tud ina lmente tanto nel la parte anter iore quanto nella parte posteriore, 
le qua l i s ' incurvano soltanto a l l ' i n s ù come si osserva nei c ingh ia l i . Abb iamo dunque 
40 dent i d i cui non solo i m o l a r i , ma anche g l i i nc i s iv i sogliono cadere i n gran parte. 
Siccome p e r ò c iò non accade sempre, i l Gray credette d i poter r i u n i r e i n una sola 
specie le due f o r m e che secondo g l i a l t r i na tu ra l i s t i avrebbero cost i tu i to questo genere. 
A d ogni modo , paragonando i l Facocero p r o p r i o d e l l ' A f r i c a mer id iona le con quello 
de l l 'Af r i ca centrale, si riconosce fac i lmente che quest i due a n i m a l i , per quanto pos
sano essere a f f i n i f ra l o r o , sono p e r ò sempre abbastanza d ivers i per f o r m a r e due specie 
dist inte nel senso scientif ico della parola . 

Il FAGOCERO AFRICANO (PHACOCHOERUS AFRICANUS, Phacochoerus o Phascochoerus 
aeliani, incisivus, barbatus e haroja, Sus africanus, Porcus silvestris) acquista la 
lunghezza totale d i m . 4,9 compresa la coda che è lunga 45 c m . ; l 'altezza misurata 
dalla spalla è d i 70 c m . Questo animale si dis t ingue anche esternamente pel grugno 
m o l t o a l lungato , largo e infossato nel mezzo, d i cu i la l inea longi tudina le superiore 
descrive u n arco piano, r i vo l t o i n basso e per conseguenza incavato, per le verruche 
d i r i t t e e per le zanne non mol to incurva te l a te ra lmente ; r i gua rdo agl i a l t r i caratteri 
della dentatura conviene osservare che i 2 inc i s iv i della mascella superiore e i 6 inc i 
s i v i della mascella i n fe r io re non vanno soggetti ad una caduta regolare. I l pelo che 
r icopre i fianchi e la parte in fe r io re del corpo è corto e rado anche nella stagione più 
r i g i d a ; nei mesi es t iv i , dopo la mu ta consueta, d iventa cos ì scarso da lasciare sco
perta la pelle d i color gr igio-ardesia la quale acquista appena qualche riflesso più 
chiaro dalle poche setole m o l l i che v i sono cosparse. Dal la f r on t e par te invece una 
cr in ie ra composta d i fitti pe l i ne r i e f o r n i t i d i punte b rune , poco flessibili, che si 
estende fino alla regione sacrale, sul dorso si al larga no tevo lmente e si al lunga per 
modo da scendere d 'ambo i la t i fino al ventre . G l i occhi f o r n i t i d i fitte ciglia sono 
c i rcondat i d i setole robus te ; a l t re setole s i m i l i a queste f o r m a n o sul la mascella infe
r io re una fitta barba. I l fiocco t e rmina le della coda è cost i tu i to di pel i abbastanza lunghi. 
L'area d i d i f fus ione del facocero afr icano comprende le r eg ion i o r i e n t a l i del l 'Africa 

centrale . 

Nell'Africa meridionale troviamo il FACOCERO ETIOPICO (PHACOCHOERUS AETHIO-

P I C U S , Phacochoerus o Phascochoerus edentatus, typicus e pallasii, Sus aethiopicus 
e Angalla, Aper aethiopicus, ecc.), che i co lon i olandesi ch i amano C I N G H I A L E COR

R I D O R E e che spesso venne confuso col facocero a f r i cano . Questa specie r i co rda molto 
la f o r m a aff ine nell 'aspetto e nel la mole del corpo e ne l la t i n t a del man te l l o , m a se 
ne dis t ingue in m o d o evident iss imo per la testa assai p i ù cor ta e leggermente arcuata 
lungo la l inea facciale, per le ver ruche ocu la r i lunghiss ime e penzo lan t i , per le zanne 
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assai p i ù r i c u r v e l a te ra lmente , a lmeno n e l l ' e t à avanzata, e per l 'assoluta mancanza 
dei dent i i n c i s i v i nel le due mascelle . Anche i l pe lame è assai d iverso , la c r in i e ra p i ù 
larga, p i ù cor ta e t r a s f o r m a t a nel la par te an t e r io re i n u n r icco c iu f fo d i pe l i che spunta 
fra g l i orecchi e penzola da tu t t e la p a r t i ; la ba rba delle guancie è meno fitta d i quella 
del facocero a f r i cano , invece i l pelo che r i c o p r e i fianchi è assai p i ù fìtto d i que l lo della 
specie a f f ine . 

I ragguagl i p e r v e n u t i finora i n Eu ropa i n t o r n o a l la v i t a e a i cos tumi dei facccer i 
sono m o l t o scarsi . La specie p i ù se t ten t r iona le ab i ta l 'Ab i s s in i a dove sale fino a l la 
altezza d i 3 0 0 0 m . su l l i v e l l o de l m a r e ; popola le r e g i o n i boscose che costeggiano i l 
Nilo Bianco, i c a m p i , i cannet i e r icerca i n m o d o pa r t i co la re i boschet t i d i b a m b ù 
p r e s s o c h é i m p e n e t r a b i l i p e r c h è d i v o r a r ap idamen te i r amosce l l i d i questa p ian ta , t ene r i 
e sapori t i come g l i asparagi . Secondo H e u g l i n i l facocero v iv rebbe i n b r a n c h i p i ù o 
meno n u m e r o s i , come quasi tu t te le a l t re specie del la f a m i g l i a a cui appar t iene , pasco 
landò ne l l ' aper ta campagna t u t t a la not te , da l t r a m o n t o a l l ' a lba ; passa la g iorna ta 
nel suo g iac ig l io , specialmente nei l u o g h i i n cu i p u ò adagiars i ne l la m e l m a paludosa 
o nel l 'acqua. I l B ò h m accerta che nel la par te or ien ta le d e l l ' A f r i c a quest i a n i m a l i a b i 
tano a preferenza le steppe erbose o sparse d ' a lbe r i e si debbono considerare come 
stazionari , p o i c h é s ' incont rano sempre i n una cerchia esattamente de l imi t a t a , i n 

generale v i v o n o i n coppia , p i ù d i rado i n p i cco l i b r a n c h i ; anche i maschi adu l t i f e r i t i 
abbandonano m a l v o l o n t i e r i i l ruscel lo i n cu i sono adagia t i . I l R i ippe l l r i fe r i sce che si 

nutrono d i r a d i c i , c i ò che spiega l ' eno rme sv i l uppo delle l o r o zanne. Quando va i n 
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cerca d i cibo i l facocero striscia sulle a r t ico laz ioni delle gambe an t e r i o r i r ip iegate , che 
sono coperte d i grosse c a l l o s i t à , e sbarbica le r ad ic i solcando i l suolo col g rugno . È 
pure ghio t to dei c ib i a n i m a l i d 'ogn i sorta, i n f a t t i d ivora le larve , le c r i sa l id i , i coleot
t e r i , i v e r m i , i r e t t i l i e a l l 'occorrenza anche le carn i degl i a n i m a l i m o r t i . 

« Malgrado la lo ro grande robustezza e le a r m i portentose d i cu i sono f o r n i t i », 
dice Heugl in , « questi a n i m a l i n o n hanno un ' indo le m o l t o i r r i t a b i l e : aggredi t i , si d i fen
dono con m i n o r e energia dei c ingh ia l i d 'Europa . La lo ro carne è meno saporita di 
quella del nostro cinghiale e spesso d à o r ig ine a f o r t i diarree e d i s t u rb i in tes t ina l i , eie 
che accade p i ù d i rado quando si mangia la carne del facocero disseccata o salata ». 
Anche lo Schwe in fu r th considera la carne d i questi su in i come p r e s s o c h é immang ia 
b i l e ; invece i l B ò h m ne decanta la squisitezza, dicendo che p robab i lmente i l suo 
collega a v r à mangia to le ca rn i d i u n vecchio maschio ucciso durante i l periodo degli 
a m o r i e aggiunge quanto segue : « I maschi f e r i t i f anno u n g r ido acuto che si tras
f o r m a i n u n ranto lo doloroso negl i spas imi de l l ' agonia ; è d i f f i c i l e che aggrediscano 
i l cacciatore » . I n t o r n o al la r ip roduz ione dei facoceri r i fer isce i pochi ragguagli 
seguenti : « Nel mese d i giugno le f e m m i n e erano ancora pregne e nel mese di 
lug l io g i à accompagnate dai lo ro p i cc in i che di fendevano a prezzo della p ropr i a v i ta ; 
alla fine d i set tembre le f e m m i n e , i maschi e i g iovan i si aggiravano nel l 'aperta cam
pagna; ne l mese d i d icembre osservai diverse f e m m i n e accompagnate da cinque gio
van i robus t i che fuggivano i n massa appena la madre era fe r i t a od uccisa » . 

S p a r r m a n n r i fer isce quanto segue i n t o r n o ai c ingh ia l i c o r r i d o r i : « Questi animali , 
ch iamat i pure c ingh ia l i d i bosco, v i v o n o nelle buche de l te r reno e sono m o l t o perico
los i , p e r c h è si prec ip i tano su l l ' uomo colla v e l o c i t à delle f reccie e g l i lacerano i l ventre 
colle zanne. Vivono i n b r anch i n u m e r o s i : durante la fuga g l i adu l t i t rasportano i 
p icc in i p ig l i ando l i i n bocca, c iò che riesce d i u n effetto s t ran iss imo. Nel Kamdebo si 
accoppiano coi m a i a l i domest ic i e producono degli i b r i d i fecondi » . Gl i osservatori più 
recent i sono concord i col lo S p a r r m a n n : « Scelsi per m i a preda » , dice i l Gordon 
C u m m i n g , « u n vecchio maschio e lo scacciai dal suo branco. Lo seguii per ben 10 
m i g l i a col m i o veloce cava l lo ; g iun t i sopra u n p e n d ì o abbastanza inc l ina to decisi di 
a f f ron ta re la lo t ta , m a osservai subito che m i t rovavo i n mezzo ad una vera mo l t i t u 
dine d i e n o r m i buche, d imore d i questi a n i m a l i . I l ve r ro s i a p p o s t ò d inanz i ad una di 
quelle buche e scomparve i n pochi i s tan t i ent rando nel la tana col la parte posteriore 
del corpo. Secondo le osservazioni del lo S m i t h i l facocero sarebbe u n an imale tanto 
audace quanto cat t ivo. Scansa d i rado colla fuga l 'aggressione d e l l ' u o m o e si atteggia 
v o l o n t i e r i a l la lo t ta . Sceglie sempre i l suo giacigl io negl i scavi che si t r ovano sotto i 
massi d i roccie o sotto le rad ic i degl i a lber i , dove soltanto i cacciatori p i ù esperti osano 
a f f r o n t a r l o , p e r c h è sbuca f u o r i a l l ' i m p r o v v i s o , assesta fe r i te a destra e a s inis t ra colla 
mass ima r a p i d i t à e cont inua a d i fenders i fu r iosamente fino a l la m o r t e » . 

Nel 1775 giunse i n Europa da l Capo d i Buona Speranza i l p r i m o facocero vivo. 
L o si tenne per qualche tempo ne l Giard ino Zoologico d e l l ' A i a e pareva che avesse 
un ' i ndo le mansueta e t r anqu i l l a . La sua ferocia p ro ruppe u n g i o r n o a l l ' i m p r o v v i s o : 
l ' an ima le in fe roc i to si p r e c i p i t ò con f u r o r e sopra i l custode e lo f e r ì mor ta lmente 
colle zanne. S q u a r c i ò i l vent re ad una scrofa domest ica che g l i era stata data per 
compagna nel la speranza che si accoppiasse con essa. R igua rdo al cibo n o n si d i s t in 
gueva dagl i a l t r i su in i . Mangiava ogn i sorta d i cereali , grano tu rco , segala, rape, radici , 
pesche, e pane. In questi u l t i m i t e m p i giunsero i n Europa d i v e r s i a l t r i facocer i v iv i 

ed ora possiamo d i r e che le due specie sono rappresentate nel la m a g g i o r par te dei 
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G i a r d i n i Z o o l o g i c i d i L o n d r a , d i Anversa , d i A m s t e r d a m e d i B e r l i n o , e che le due 
specie h a n n o u n contegno per fe t t amente iden t i co , m a d ive r so da que l lo deg l i 
a l t r i s u i n i a i q u a l i s i a v v i c i n a n o m o l t i s s i m o n e l l ' i n d o l e . Siccome ne l l a l o r o p a t r i a 

v ivono so t te r ra , anche i n s c h i a v i t ù t endono a nasconders i ne i l u o g h i p i ù r e m o t i , si 
r i t i r a n o neg l i ango l i p i ù s cu r i del la l o r o p r i g i o n e e s tanno v o l o n t i e r i sotto la pagl ia . 
Per m a n g i a r e e per scavare i l suolo r ip iegano le zampe a n t e r i o r i e s t r isc iano su l t e r 
reno ne l m o d o descr i t to da l R u p p e l l , d i m o s t r a n d o che questo s ingolare a t teggiamento 
è na tu ra l i s s imo per g l i a l t r i i n d i v i d u i de l la l o r o specie. Credo che a l la lunga p o t r e b 
bero addomes t ica rs i abbastanza bene, m a n o n s i a f fez ionano m a i t r o p p o a i l o r o 
guardiani . 

* * 

I ca ra t te r i p r i n c i p a l i de i P E C A R I ( D I C O T Y L E S ) consis tono nel la den ta tura composta 
di 38 den t i , vale a d i r e d i 4 i n c i s i v i ne l l a mascel la super io re e d i 6 i n c i s i v i ne l la 
mascella i n f e r io r e , del le zanne e d i 6 m o l a r i pe r par te sopra e sot to . Le zanne n o n 
s ' incurvano a l l ' i n s ù e n o n p e r f o r a n o i l l abb ro super io re . G l i a l t r i ca ra t te r i sono deter 
m i n a t i dal la c o r p o r a t u r a tozza, da l l a testa cor ta , dal g r u g n o breve e sot t i le , dagl i 
orecchi p iu t tos to c o r t i , s t r e t t i e t e r m i n a n t i i n pun te ot tuse, da l la mancanza del d i to 
esterno nei p i e d i p o s t e r i o r i , d i v i s i per conseguenza i n t r e zocco l i , da l la coda r u d i m e n - . 
tale, da u n a gh iando la che sbocca sul la par te pos te r io re de l dorso e da i due capezzoli 
della f e m m i n a . 

Il PECARI, WAGANSU, TAGASU, TAYTETU, APUYA, PERAKA, PAKIRA, PAKYLIE, ecc. 

degli i nd igen i ( D I C O T Y L E S T O R Q U A T U S , Sus tajacu e torquatus, Dicotyles tajacu e 
minor, Nothophorus torquatus), è u n piccolo su ino l ungo 95 c m . al p i ù ed a l to da 
35 a 4 0 c m . L a coda m i s u r a appena la lunghezza d i 2 c m . , la testa è cor ta e i l muso 
ottuso, m a i l corpo r e l a t i vamen te so t t i l e . Le setole lunghe e fìtte sono d i co lor b r u n o -
scuro alla radice , cerchiate d i f u l v o e d i ne ro ne l mezzo e b r u n o - n e r e a l la pun ta . 
Si al lungano a lquan to i n mezzo agl i o recch i e sulla l inea m ed iana de l dorso , senza 
però f o r m a r e una cresta o c r i n i e r a p r o p r i a m e n t e det ta . I l colore generale del m a n 
tello è b r u n o - n e r i c c i o , e sui fianchi d iven ta b r u n o - g i a l l o g n o l o , screziato d i b ianco . 
I l ventre è b r u n o , la par te an t e r io re del pet to b ianca e b ianco-g ia l logno la una str iscia 
abbastanza la rga che par te da l la regione del le spalle si d i r i ge a l lo i n n a n z i e scorre 
sulla par te i n f e r i o r e de l co rpo . L a gh iando la dorsale secerne con t inuamen te u n l i q u i d o 
che ha u n odore penet rante , m o l t o g rad i to a l l ' an ima le che lo p roduce , p o i c h é i pecar i 
sogliono f r ega r s i r ec ip rocamente i l muso sul le l o r o gh iando le r i spe t t ive . 

La seconda specie che appartiene a questo genere è il TAGNICATI (DICOTYLES 

L A B I A T U S , SUS lahiatus e albirostris, Dicotyles albirostris) a cu i g l i i n d i g e n i d à n n o 
pure i n o m i d i T A I T I T U , K A I R U N I , P O I N K A , I P U R É , ecc. Questo an ima le è assai p i ù 
grosso del pecar i , p o i c h é la sua lunghezza to ta le è d i m . 1 ,1 , compresa la coda lunga 
5 cm. e l 'a l tezza m i s u r a t a dal la spal la va r i a f r a 4 0 e 45 c m . Si d is t ingue dal suo af f ine 
per una grossa macch ia bianca che si osserva sul la mascella i n f e r i o r e e pel colore de l 
mantel lo. Le a l t r e setole che sono dure e r i g i d e , f o r m a n o una c r in i e r a f loscia ne l la 
parte pos ter iore del la testa e lungo i l do r so ; i l r i m a n e n t e è p i ù o meno l u n g o ; t u t t e 
le setole sono d i co lo r ne ro -g r ig i a s t ro e presentano nel mezzo cerchio u n g ia l lo- rosso , 
appena v i s i b i l e ; p e r c i ò i l corpo ha una t in t a generale n e r o - g r i g i a , abbastanza u n i 
forme i n cui spicca la macch ia p i ù ch iara del le guancie . 
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I pecari delle due specie sono c o m u n i i n tu t te le r eg ion i boscose de l l 'Amer i ca m e 
r id iona le dove g iungono fino al l 'a l tezza d i 1000 m . sul l i ve l l o del mare . V i v o n o i n 
schiere numerosiss ime che spesso annoverano parecchie centinaia d i i n d i v i d u i e sono 
guidate da l maschio p iù robus to ; i pecar i f o r m a n o quasi sempre b ranch i m i n o r i , 
compost i d i 10-15 i n d i v i d u i ; t u t t i pe rcor rono senza tregua le foreste, cambiando ogni 
g iorno d i m o r a e sempre dispost i a viaggiare . I l Rengger asserisce che si p u ò tener 

Pecari (Dicotyles torquatus). 1 / 9 della grandezza naturale. 

lo ro d ie t ro u n g iorno in t i e ro senza veder l i : « Nelle l o ro escursioni n o n si lasciano 
spaventare dal l 'acqua n è dai c ampi scoperti che sogliono scansare i n a l t re occasioni. 
Se incont rano u n campo Io at t raversano d i corsa e val icano a nuoto f i u m i e tor rent i . 
L i v i d i t u f f a r s i ne l f iume Paraguay i n u n sito dov 'e ra largo parecchi c h i l o m e t r i . Tutto 
i l branco procede compat to , i maschi a l l ' avanguardia , le f e m m i n e e i p i cc in i dietro. 
I pecari si fanno ud i re da lontano, non tanto pel g r ido sommesso che sogl iono emettere, 
quanto piut tosto pel r u m o r e p rodo t to dai r a m i che schiacciano sul l o r o passaggio ». 
Mentre ero in ten to a fa r raccolta d i piante , i l Bonp land f u avvisato da l la sua guida 
ind iana d i nascondersi d ie t ro u n albero onde ovviare i l pe r i co lo d i essere gettato a 
t e r ra da u n branco d i questi s u i n i . 

I pecari se ne vanno d i g io rno e d i not te i n cerca d i cibo e la s c a r s i t à del n u t r i 
mento adatto ai lo ro bisogni l i costringe spesso a i m p r e n d e r e p i ù lunghe emigrazioni . 
Mangiano i f r u t t i e le r ad ic i degli a lbe r i . La dentatura robus t i ss ima d i cu i sono prov
vedu t i , dice lo Schomburgk , permet te l o ro d i ap r i r e i semi d u r i s s i m i delle palme. Nelle 
r eg ion i abitate invadono spesso le p ian tag ion i e devastano i c a m p i . Ol t re i c i b i vegetali 
mang iano anche i serpent i , lucer tole , v e r m i e la rve . Nei m o v i m e n t i e ne l l ' i ndo le ras
somigl iano ai nos t r i c ingh ia l i , m a sono meno sozzi a meno vo rac i d i quest i ; non 
mangiano m a i p i ù d i quel lo d i cu i hanno bisogno per saziare la l o r o f ame e si tuf
fano nel l 'acqua corrente o stagnante sol tanto nelle g iorna te estive p i ù calde, a l lo scopo 
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d i r i n f r e sca r s i . D i g i o r n o s i nascondono v o l o n t i e r i n e i t r o n c h i cav i o sot to le r a d i c i 
degli a l b e r i p i ù gross i ; insegui t i co r rono verso quest i nascondig l i , i l o r o sensi sono 

poco s v i l u p p a t i , scarse le f a c o l t à i n t e l l e t t ua l i . Pare che l ' u d i t o e l ' odora to abbiano una 
maggiore finezza; la v is ta è cer tamente ca t t iva . 

Parecchi v i a g g i a t o r i hanno raccontato m e r a v i g l i e i n t o r n o a l l ' a r d i m e n t o de i peca r i ; 
g l i osserva tor i p i ù cau t i e t r a n q u i l l i g iud icano la cosa con m i n o r e entus iasmo. 

« Ment re s t avamo at t raversando una fitta oasi boscosa », dice lo Schomburgk , 
« u d i m m o da lon tano u n r u m o r e par t i co la re s i m i l e a que l lo p r o d o t t o da l ga loppo d i 
mo l t i c ava l l i , che andava avv ic inandos i g rada tamente . Gr idando « P o i n k a ! » g l i I n d i a n i 
tesero l 'a rco o appoggia rono i l fuc i l e a l la spal la aspet tando i m p e r t e r r i t i l a venuta degl i 
an imal i annunz i a t i da l fo r t e r o m b o suddet to . N o n t a r d ò a c o m p a r i r e una schiera 
innumerevole d i t agn ica t i . Appena ci v ide ro , i n t e r r u p p e r o per u n istante la l o r o corsa 
selvaggia, q u i n d i g r u g n i r o n o t u t t i ins ieme e r ip rese ro a fugg i r e . I l l o r o g r u g n i t o n o n 
era punto d iverso da que l lo dei n o s t r i m a i a l i domes t ic i . L a schiera fuggente ci p a s s ò 
dinanzi d ig r ignando i den t i i n m o d o spaventoso. Merav ig l i a t i da questa s ingolare 
in terruzione de l nos t ro v iaggio genera lmente cos ì t r a n q u i l l o , ne l p r i m o m o m e n t o 
avevo d iment ica to d i sparare , e, s iccome nessuno dei m i e i compagn i aveva scaricato 
i l suo fuc i l e , g i à stavo per a v v i c i n a r m i a i t agnica t i , quando l ' I n d i a n o che stava a l m i o 
fianco m i tolse i l fuc i l e d i m a n o . Ciò accrebbe la m i a m e r a v i g l i a , m a i l mis te ro n o n 
t a rdò a svelars i . A l l o r c h é la par te p r i nc ipa l e de l la schiera si t r o v ò d i n a n z i a n o i e la 
retroguardia s i avv ic inava sempre p i ù , g l i a r ch i ed i f u c i l i i n c o m i n c i a r o n o a f u n z i o 
nare, per m o d o che qua t t ro i n d i v i d u i d ivenne ro nos t ra preda . Conviene notare che 
i nostri cani n o n s i erano agi ta t i per n u l l a a l la l o r o v is ta e s tavano t r a n q u i l l a 
mente adagiat i su l t e r reno . G l i I n d i a n i m i dissero p i ù t a r d i che è m o l t o pericoloso 
sparare a l l ' i m p r o v v i s o con t ro una schiera d i t agn ica t i m i g r a n t i , p e r c h è appena sentono 
le fucilate, quest i a n i m a l i fuggono e s i d i sperdono i n tu t te le d i r e z i o n i , a t t e r rando g l i 
ostacoli che i n c o n t r a n o sulla p r o p r i a s t rada e uccidendo i caccia tor i colle zanne. 
Hamlet che n o n s i era a l lon tana to da l m i o fianco du ran te i l passaggio della schiera 
e aveva considerato i t agnica t i t r e m a n d o , con sguardo pauroso, c o n f e r m ò tale asserto 
dicendomi che suo padre era stato ucciso appun to i n que l m o d o da u n K a i r u n i i n f e 
rocito cont ro i l quale aveva sparato due vo l te . È sempre m e g l i o r ivo lge re l 'at tacco 
contro g l i i n d i v i d u i che f o r m a n o la r e t rogua rd i a p e r c h è a l lo ra la schiera n o n se ne 
preoccupa affa t to e con t inua senz 'a l t ro a fugg i re » . 

La caccia de i pecar i è m o l t o p r o d u t t i v a , p e r c i ò g l i I n d i a n i la pra t icano col mas
simo accanimento . Così a lmeno r i fe r i sce lo Schomburgk . I can i che si adoperano i n 
questa caccia debbono essere ammaes t r a t i i n m o d o par t i co la re e tale condiz ione è 
necessaria per la buona r iusc i t a de l l ' impresa , p o i c h é tanto i pecar i quanto i tagnicat i 
odiano co rd ia lmen te i can i . « I cani ammaes t r a t i per bene devono r ivo lge re le l o ro 
insidie con t ro u n o degl i i n d i v i d u i che cost i tuiscono la r e t roguard ia del la schiera ed 
incalzarlo per m o d o da pe rmet te re a l cacciatore d i avv i c ina rg l i s i e d i ucc ider lo . Caduto 
i l p r i m o , i cani ne inseguono u n secondo, p o i u n terzo ed u n qua r to . Se i cani sono 
troppo ecci ta t i e cercano d i penet rare nel cuore della schiera, v i t rovano senza dubb io 
la mor te e r i m a n g o n o uccisi sul campo d i ba t tag l ia col ven t re squarcia to . Pare che i l 
puma ed i l g iaguaro i n c o n t r i n o la medes ima sorte quando s ' imba t tono i n una schiera 
di pecari m i g r a n t i ; m a siccome conoscono beniss imo i l per ico lo che l i m inacc i a , i n 
generale seguono le schiere da lon tano per aggredire g l i i n d i v i d u i del la r e t rogua rd i a . 
Quando i cacc ia tor i cos t r ingono una schiera d i pecar i a t u f f a r s i ne l l ' acqua , echeggiano 

37. — BREHM, Animali, Voi. I l i , 
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nella foresta alte g r ida d i g io ia . Appena le povere bestie entrano nell 'acqua, g l i Ind ian i 
si precipi tano lo ro addosso e le percuotono con una f rus ta una o due vol te sul grugno; 
la seconda f rus ta ta l i uccide senza fa l lo . Lasciano galleggiare per qualche tempo sul
l 'acqua g l i i n d i v i d u i uccisi e l i r ipescano soltanto a caccia finita ». 

Anche H u m b o l d t e Rengger non hanno inteso d i re n u l l a d i s t r aord inar io in torno 
al coraggio dei pecar i . « I tagnicat i », dice i l Rengger, « sono perseguitat i accanita
mente dagli i nd igen i , i n parte per la lo ro carne e i n parte pei danni che arrecano alle 
p ian tag ion i . Gl i I n d i a n i l i scovano nei boschi co l l ' a iu to dei cani e l i uccidono colle 
lancie o colle a r m i da fuoco. L'aggressione dei b r anch i d i pecar i n o n è po i tanto per i 
colosa come f u asserito da m o l t i . P u ò darsi che qualche cacciatore impruden te r imanga 
fe r i to se a f f ron ta una schiera numerosa da solo e a p ied i , m a prat icando la caccia coi 
cani e d i r igendo l 'attacco d i fianco e d i d ie t ro , n o n c ' è per ico lo pel cacciatore, pe rchè 
i pecari fuggono al p i ù presto e si r i vo l t ano sol tanto ai cani p i ù debol i . Se f requen
tano regolarmente una piantagione, bisogna scavare una larga fossa, p rofonda almeno 
3 m . dalla parte ove sogliono passare, q u i n d i , co l l ' a iu to dei cani , si incalzano verso 
quel la fossa con alte g r ida : se i l branco è numeroso la fossa viene ta lvo l ta r iempita 
per m e t à . Una vol ta , t r o v a n d o m i i n u n podere, v i d i p rec ip i ta re 24 i n d i v i d u i i n una 
buca dove vennero uccisi a co lp i d i lancia. Gl i i n d i v i d u i nascosti sotto le radic i degli 
a lber i vengono scovati per mezzo del f u m o . Ucc idemmo una vo l t a i n questo modo 
15 pecari . G l i I n d i a n i cat turano i tagnicat i coi lacci ». 

L a f e m m i n a partorisce generalmente u n solo piccino, p i ù d i rado due, che forse 
dal p r i m o g io rno , m a certo poco t empo dopo seguono la madre dapper tu t to : invece 
d i g rugni re questi p i cc in i belano press'a poco come le capre. Si addomesticano senza 
d i f f ico l tà , e, quando sono t r a t t a t i bene, d iventano v e r i a n i m a l i domes t ic i . « I l pecari », 
dice Humbo ld t , « che si alleva i n casa, è tanto domestico quanto i l nostro maiale e i l 
capriolo e la sua indole buona r i corda la somigl ianza anatomica della sua struttura 
con quella dei r u m i n a n t i » ; la sua tendenza al la l i b e r t à scompare af fa t to , come osserva 
i l Rengger, e viene sosti tuita da un grande affet to per la nuova d i m o r a , per l 'uomo e 
per g l i a l t r i a n i m a l i domest ic i . « Se è solo, i l pecari si a l lontana poco dalla casa. Si 
compor ta bene cogli a l t r i a n i m a l i domest ic i e t a lvo l t a giuoca con essi, m a è special
mente sottomesso a l l ' uomo col quale v ive . G l i sta v ic ino v o l o n t i e r i , Io cerca quando 
non l 'ha veduto da qualche tempo, esprime con alte g r ida la sua gioia nel rivederlo 
e g l i va incon t ro saltando, ubbidisce al suo r i c h i a m o e lo accompagna per lunghe ore 
nei campi e nei boschi . Annunz ia coi g r u g n i t i e co l l ' a r r i cc ia r s i del suo pelo la pre
senza degli estranei che si avvic inano al l 'abi tazione del padrone. Si precipi ta contro 
i cani che non appartengono alla casa; se non sono t roppo grossi l i aggredisce e spesso 
arreca l o r o g r a v i fer i te coi dent i can in i , fe r i te che non sono prodot te da l l ' u r to come 
quel le del c ingh ia l e ; m a b e n s ì dal m o r s o » . Schomburgk e W a l l i s confermano ed 
aumentano questi ragguagl i . « I pecari domest ic i », m i scrive i l W a l l i s , « sono sempre 
a f f ab i l i e mansuet i anche cogli estranei che p e r ò fiutano con grande c u r i o s i t à . Manife
stano le l o r o in t enz ion i amichevo l i con un grugni to par t i co la re e si adagiano ai piedi 
delle persone per esserne accarezzati » . Secondo Schomburgk i l pecari si addomesti
cherebbe meno fac i lmente del T a i t i t u i l quale segue i l suo padrone passo a passo come 
u n cane, m a addenta t u t t i q u e l l i che lo i r r i t a n o o che n o n hanno saputo acquistare 
la sua s impat ia . F r a t u t t i g l i a n i m a l i domest ic i delle colonie Ind iane osservati dallo 
Schomburgk , i pecari erano que l l i che manifes tavano i l magg io r s tupore alla vista 
degl i estranei ; spesso andavano i n col lera , dr izzando le setole del dorso e facendo 
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udire u n g r u g n i t o pa r t i co la re che hanno l ' ab i t ud ine d i emet tere quando vedono u n 
oggetto i gno to . Ci vo l evano sempre parecchi g i o r n i p r i m a che si avvezzassero al la 
presenza deg l i es t ranei . L ' i n n a t a i n i m i c i z i a che hanno pei cani con t inua a mani fes ta r s i 

anche i n s c h i a v i t ù . 
I pecar i v i v i g iungono abbastanza sovente i n E u r o p a ; sono invece p i ù r a r i i t a g n i 

cati. Le due specie soppor t ano abbastanza bene i l nos t ro c l i m a e si sono g i à r i p r o d o t t e 
varie vo l t e ne i n o s t r i paesi. Possono v ive re parecchi a n n i i n s c h i a v i t ù p u r c h é vengano 
n u t r i t i co l c ibo de i m a i a l i domes t ic i . N o n ebb i occasione d i osservare nessuna t raccia 
del lo ro af fe t to per l ' u o m o . P u ò dars i che quando godono d i una l i b e r t à r e l a t iva si 
mostr ino a f fe t tuos i e mansue t i , m a quando v i v o n o i n una s c h i a v i t ù p i ù r igorosa sono 
sempre selvaggi, i r o s i e ca t t i v i e minacc iano i g u a r d i a n i da i q u a l i sono assai p i ù t e m u t i 
dei loro c o m p a g n i appa r t enen t i al le f o r m e p i ù grosse del la f a m i g l i a . 

La pelle de i pecar i si adopera p r i n c i p a l m e n t e per fa re sacchi e c i ngh i e ; la carne 
è mangiata da l la povera gente. Ha u n sapore abbastanza gradevole che p e r ò n o n 
ricorda per n u l l a que l lo della carne d i ma ia l e . Ne i pecar i i l l a rdo è sos t i tu i to da u n 
sottile strato adiposo. Quando i l t agnica t i è stato i r r i t a t o a lungo p r i m a del la sua 
morte, la carne acquista l ' odore del la gh i ando l a dorsale se questa n o n è to l t a v i a i m 
mediatamente. Duran te i l pe r iodo deg l i a m o r i bisogna aver cura d i es t rarre subi to la 
ghiandola dorsale ; nelle a l t re s tag ioni si p u ò lasciar r a f f r e d d a r e l ' an ima le nel la sua 
pelle senza che l ' odore de l la gh iando la dorsale si d i f f o n d a ne l la carne. 

Più massiccio ancora d i t u t t i g l i a l t r i a r t i o d a t t i l i è I ' I P P O P O T A M O {Hippopotamus 
amphibius, H. australis), che i Sudanesi ch i amano G A M U S E L B A H R ed E S I E T , g l i 
Abissini G O M A R I , i Galla R O B I , g l i a b i t a n t i d e l l ' A f r i c a o r ien ta le K I B O K O e M A T A M O M B O , 

gli A f r i c a n i del sud-est I M V U B U e I H U B U e q u e l l i de l la Guinea I n f e r i o r e f i n a l m e n t e 
M V U B U e N G U V U . Una f o r m a a f f ine assai p i ù piccola e meno conosciuta abi ta la Guinea 
Superiore e prende i l n o m e d i I P P O P O T A M O L I B E R I C O i l quale è l ' un i co rappresentante 
di una f a m i g l i a pa r t i co la re che c o m p r e n d e g l i I P P O P O T A M I D I (Hippopotamidae). I l 
nome d i i p p o p o t a m o è la t r aduz ione esatta de l l ' an t i ca denominaz ione con cu i i Greci 
designavano questo poderoso an ima le ; g l i A r a b i l o ch iamavano « Bufa lo d'acqua » e 
gli an t ichi Eg iz i « Maiale d i f i u m e » ; questo era i l n o m e p i ù giusto ed app rop r i a to a l 
colosso d i cu i t r a t t i a m o , p o i c h é i n f a t t i i l « Behemot » del la B ibb ia p u ò essere para
gonato sol tanto a i s u i n i . 

La testa d e l l ' I p p o p o t a m o si d is t ingue da que l l a degli a l t r i m a m m i f e r i p i ù d i o g n i 
altra parte de l suo corpo . Ha f o r m a quasi quadra ta , o recchi ed occhi p icco l i , g r a n d i 
narici ob l ique tag l ia te ad arco, le q u a l i , ins ieme agl i a l t r i o rgan i dei sensi, f o r m a n o i 
punti p iù a l t i d i una superf ic ie i n cui la f r o n t e e la par te facciale si a f fondano a guisa 
di conca ; la testa è pure carat ter izzata da l muso i n f o r m e , d i cu i la par te super iore 
piatta e p iu t tos to r i s t r e t t a a l l ' i n d i e t r o , si a l la rga e s ' innalza a lquanto an te r io rmen te e 
ricade po i d ' a m b o i l a t i i n f o r m a d i l abb ro super iore , r i cop rendo e chiudendo da tut te 
le part i l ' o r r i b i l e bocca. I l col lo è cor to e robus to , i l corpo a l lunga to , m a enormemente 
grosso, i l dorso p i ù a l to alla g roppa che n o n al garrese e infossato ne l mezzo; i l 
ventre p ieno e tondeggiante penzola per m o d o da toccare i l suolo quando l ' an ima le 
cammina sopra u n t e r reno paludoso. La coda è cor ta e sot t i le , compressa ai l a t i verso 
la punta. Le gambe s t r a o r d i n a r i a m e n t e cor te e i n f o r m i hanno piedi l a r g h i f o r n i t i d i 
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quat t ro zocco l i ; tu t te le d i ta collegate da b r e v i membrane nata tor ie sono r i v o l t e alio 
innanz i . Soltanto sulla pun ta del la coda si osservano b r e v i setole s i m i l i a f i l i d i fer ro; 
i l r imanen te del corpo è quasi nudo , p o i c h é sulla pelle spessa p i ù d i 2 c m . , che forma 
sul petto e sul collo alcune pieghe profonde , spuntano t u t t ' a l p i ù scarsi pe l i setolosi. 
I solchi della pelle, incroc iandos i , fanno sì che questa viene divisa i n t an t i spazi squa
mosi ora p i ù g rand i ed ora p iù p iccol i , d i color bruno-rosso assai p i ù scuro nella 
parte superiore del corpo e b r u n o - p o r p o r i n o - c h i a r o nel la parte i n fe r io re . Numerose 
macchie, bruniccie o azzurrognole , disposte i n modo abbastanza regolare, d à n n o al 
complesso del la pelle u n colore assai cangiante. Del resto i l colore della pelle varia 

Scheletro dell'Ippopotamo (Dal Museo anatomico di Berlino). 

no tevolmente secondo che l ' an imale è bagnato od asciutto. Quando esce dall 'acqua la 
parte poster iore del suo corpo appare azzur ro -brun icc ia e la parte in fe r io re quasi di 
colore ca rn i c ino ; invece quando la pelle è asciutta sembra assai p i ù scura, quasi 
b runo-ne ra o d i color gr igio-ardesia . A l l o r c h é i l sole batte sul dorso dell 'animale 
la pelle acquista una t i n t a g r ig io -azzur rognola , u n i f o r m e . Sir Y o h n K i r k incont rò 
nel la parte or ientale d e l l ' A f r i c a d ivers i i p p o p o t a m i quasi b i anch i e chiazzati ed altri 
f o r n i t i d i p ied i b i a n c h i ; i l B ò h m ebbe occasione d i osservare parecchi i n d i v i d u i che 
avevano una t in t a generale v io le t to- rosso-chiara . G l i i n d i v i d u i osservat i nel la Guinea 
In f e r i o r e dai v iagg ia to r i che presero parte al la spedizione d i Loango di re t ta dal 
Giissfeldt erano d i color rosa del icato, rosso-sudicio e g ia l lognolo oppure brunicci 
o a z z u r r o - b r u n i o d i color gr igio-ardesia-scuro. Quando l ' an ima le r i m a n e a lungo 
f u o r i del l 'acqua od è eccitato da qualche emozione t rasuda da i vasi c a p i l l a r i u n liquido 
sanguinoso. La lunghezza complessiva d i u n i ppopo tamo maschio perfettamente 
adul to va r i a f r a 4 ,2-4 ,5 m . compresa la coda lunga 45 c m . L 'al tezza misura ta dalla 
spalle è d i m . 1,5. I l peso de l l ' an imale p u ò ascendere a 2 0 0 0 e t a lo ra anche a 
2500 K g . ; nei maschi p i ù robus t i e p i ù vecchi t a lvo l ta giunge pe r f i no a 3000 Kg.; 
la testa d i t a l i g igant i pesa 200 K g . 

L a denta tura d e l l ' i p p o p o t a m o si dist ingue da quel la dei su in i col la quale ha 
c o m u n i m o l t i cara t te r i , meno pel n u m e r o che non per la s t r u t t u r a dei den t i . Ogni 
mascella contiene 2 i n c i s i v i , 1 canino e 7 m o l a r i per par te ; la denta tura si com
pone dunque d i 40 den t i . I due i n c i s i v i med ian i del la mascella i n f e r i o r e d iv is i da 
una iacuna, sono assai p i ù grossi degli i n c i s i v i l a te ra l i , e, quan tunque col locat i oriz
zon ta lmente , si possono paragonare ai c a n i n i , g l i i n c i s i v i del la mascella superiore 
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Ippopotamo (Hippopotamus amphìbius). V20 della grandezza naturale. 

di cui i m e d i a n i sono separat i da una grande lacuna, sono p i ù piccol i d i q u e l l i 
della mascella i n f e r i o r e , r i c u r v i e co l loca l i v e r t i c a l m e n t e ; i can in i della mascella 
inferiore acquis tano i ca ra t te r i d i due zanne gigantesche che possono giungere a l la 
lunghezza d i 5 0 c m . e n o n d i rado pesano 4 K g . 11 Pechuel-Loesche possiede le 
zanne d i due maschi m o l t o vecchi che hanno la lunghezza d i 67 e d i 69 c m . Le 
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zanne della mascella in fe r io re sono t r i ango l a r i , incurvate a mezza luna , ottuse o b l i 
quamente alla punta e f o rn i t e d i p r o f o n d i solchi l o n g i t u d i n a l i ; quelle della mascella 
superiore si volgono i n basso, sono assai p i ù corte e p i ù debol i , ma anch'esse incur
vate e obl iquamente ottuse a l l ' e s t r e m i t à . Per c iò che r iguarda i dent i m o l a r i conviene 
osservare che n e l l ' e t à avanzata i l p r i m o generalmente cade ; questi dent i crescono 
d i grossezza dal lo innanz i a l l ' i nd i e t ro , sono conici o solcat i , 4 o 6 d i essi presentano 
quat t ro tubercol i d i cui le superficie si logorano col t empo e lasciano riconoscere certi 
disegni pa r t i co la r i s i m i l i alle fogl ie del t r i f o g l i o , ecc. L o scheletro è s t raordinar ia
mente massiccio i n tut te le sue p a r t i , i l c ranio è quasi quadrato , p ia t to e compresso; 
la regione cervicale è piccola, l ' o r b i t a c i rcondata da u n o r l o m o l t o al to, dall'osso 
f ronta le al l 'arcata z igomat ica ; i l r imanen te della impa lca tu ra ossea è grosso, tozzo 
e pesante. F ra le p a r t i in te rne mer i t a d i essere notato lo stomaco diviso i n quattro 
scompar t iment i . 

L ' i p p o p o t a m o era g i à noto agli an t i ch i e lo d imos t rano g l i an t ich i monument i 
egiziani , la Bibbia , g l i s c r i t t i dei Greci e que l l i dei R o m a n i . « L ' ippopo tamo », mi 
scrive i l m i o dot to amico Dumichen , « n o n è indicato nelle i sc r i z ion i dei monumenti 
egiziani col nome d i « Cavallo del N i lo », m a b e n s ì con quel lo d i « Maiale d'acqua ». 
La parola « Rez » con cui lo disegnano g l i Egiz i , t radot ta le t teralmente , significhe
rebbe animale che si avvol to la ne l fango o neh ' acqua e per conseguenza si può 
r i f e r i r e tanto a l l ' i ppopotamo quanto al maiale . Se dobb iamo giudicare dalle figure 
e dalle i sc r iz ion i che adornano i m o n u m e n t i de l l ' an t ico Egi t to , parrebbe che nei tempi 
andat i l ' ippopotamo fosse m o l t o comune i n tu t to i l t r a t to del N i lo che bagna l 'Egitto. 
La caccia de l l ' ippopotamo cost i tuiva uno dei d i v e r t i m e n t i p red i l e t t i dei s ignori egi
z ian i . Le paret i delle tombe e specialmente quelle de l l 'An t i co Regno sono adorne di 
figure che ci rappresentano con grande evidenza la caccia del gigante acquatico e ci 
fanno vedere i v a r i i me tod i adoperat i dagli Egiz iani per uccider lo . Pare che in gene
rale ta l i caccie si praticassero col l 'a rpone, m a venivano pure usati cer t i uncini di 
metal lo pa r t i co la r i , attaccati a due o t re corde » . La Bibb ia dice che le ossa dell ' ip
popotamo sono dure come i l b ronzo e le gambe paiono sbarre d i f e r ro , che questo 
an imale si adagia v o l o n t i e r i nel fango a l l ' ombra dei cannet i , si lascia coprire dai 
g iunch i e inghiot te l 'acqua del fiume a l a rgh i sorsi come se volesse prosciugare i l 
Giordano. Gli ant ichi s c r i t t o r i Greci e R o m a n i , da Erodoto a P l i n i o , menzionano sovente 
l ' i ppopotamo, lo descrivono come possono e ne t rat teggiano abbastanza bene la vila 
e i cos tumi . T u t t i g l i s c r i t t o r i pos te r io r i si fondano sui ragguagl i r i f e r i t i dai loro pre
decessori, i l Gesner aggiunge qualche nuovo ragguagl io alle descr iz ioni del Belon, senza 
p e r ò dis t inguere per nu l la i l vero dal falso nella storia na tura le d i questo portentoso 
abi tatore dell 'acqua. 

Oggid ì bisogna addentrars i mo l to n e l l ' A f r i c a centrale per incon t ra re g l i ippopotami . 
Sopratut to lungo i l N i l o , questi an ima l i celebri fin dai t e m p i p iù an t i ch i , furono 
respint i verso i l centro del continente a f r icano, verso la fonte del g ran fiume che « cela 
le sue sorgenti ». Soltanto a l l o r c h é si penetra magg io rmen te ne l l ' i n t e rno del paese le 
l igure d ip in te q u a t t r o m i l a anni fa nei t e m p l i de l l 'Eg i t to d iventano v ive e si mettono 
in m o v i m e n t o : g l i stessi a n i m a l i v ivono oggi ancora f ra g l i stessi u o m i n i come nelle 

epoche p iù remote d e l l ' a n t i c h i t à . L à i n c o n t r i a m o accanto a l c inocefalo, a l coccodrillo, 
a l l ' i b i s sacro ed al tantalo l 'e lefante, i l r inoceronte e l ' i p p o p o t a m o , u l t i m i avanzi di 
un'epoca trascorsa da un pezzo. Nei luoghi i n cui l ' u o m o ha acquistato per cosi dire 

un grande p r e d o m i n i o sulla na tura , questi a n i m a l i hanno dovu to soccombere alle sue 
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t e r r i b i l i a r m i da fuoco , m a invece lo minacc iano ancora g ravemente i n tu t te le r eg ion i 
in cu i d ispone sol tanto d i lancie o d i freccie. Nell 'estate del 1 6 0 0 u n medico napole tano 
chiamato Ze rengh i , r i u s c ì a ca t turare due i p p o p o t a m i ne l con to rno d i Damia t a , a l la 
foce d i u n b racc io de l N i l o , facendol i cadere i n u n t rabocchet to e ne p o r t ò a R o m a le 
pe l l i , invece d i t r a s p o r t a r v i g l i i n d i v i d u i v i v i come accadeva nei t e m p i anda t i . A t t u a l 
mente l ' i p p o p o t a m o è al t u t t o scomparso da l l 'Eg i t t o e da l l a N u b i a , dove i l Ruppe l l l o 
t rovò ancora i n n u m e r o abbastanza considerevole a l p r i n c i p i o d i questo secolo. D i 
r impe t to a l la c i t t à d i C h a r t u m , sorge ne l N i l o Bianco una be l l i s s ima isolet ta coper ta 
d 'a lber i . Ne l 1 8 5 1 io stesso v i d i ancora i n que l l ' i so la la famosa coppia d i « B u f a l i 
acquatici » che o g n i anno, co l l ' ingrossars i del le acque, scendeva dal le r e g i o n i supe
r i o r i e i n v a n o scaricai r ipe tu te vo l t e la m i a carab ina per uccidere a lmeno uno dei 
due colossi. A i n o s t r i g i o r n i l ' i p p o p o t a m o compare r ego la rmen te ne i fiumi p i ù g r a n d i 
del l 'Afr ica en t ro la zona compresa f r a i l 1 7 ° g rado d i l a t i t ud ine n o r d e i l 2 5 ° grado 
di l a t i tud ine s u d ; verso sud-est supera a lquan to questo l i m i t e . 

Nella par te o r ien ta le , m e r i d i o n a l e e occidentale d e l l ' A f r i c a g l i i p p o p o t a m i scendono 
assai p i ù spesso verso la costa d i q u e l l i che ab i t ano la par te se t tent r ionale de l c o n t i 
nente a f r icano ; qualche v o l t a en t r ano p e r f i n o ne l m a r e . I n f a t t i i l Decken m i a c c e r t ò 
che nello Zanzibar si v ide ro va r i e vo l t e parecchi i p p o p o t a m i i qua l i p r o v e n i v a n o senza 
dubbio dal la spiaggia opposta . I l B ò h m r i fe r i sce che g l i i p p o p o t a m i si recano abba
stanza sovente anche oggi nel l 'acqua salsa, uscendo dal la foce de l K i n g a n i ; n e l l ' A f r i c a 
occidentale i l Koppenfe ls l i o s s e r v ò parecchie vo l t e a l la foce de l fiume Ogowe, F . H e r t w i g 
ne uccise uno su l la costa d i Loango e i l L i n d n e accenna al la presenza degl i i p p o p o t a m i 
presso al la foce de l Congo. Quando la cor ren te pe rmet te l o r o d i f a r l o , g l i i p p o p o t a m i 
risalgono i l corso de i fiumi ed ab i tano t u t t o r a i l lago d i Tana che si t r o v a al l 'a l tezza 
di 194-0 m . su l l i v e l l o de l m a r e ne l l 'Ab i s s in i a . Ne i fiumi i n cu i i l l i v e l l o delle acque 
è mol to va r i ab i l e , m e n a n o una v i t a nomade p r o p r i a m e n t e detta ; quando l 'acqua si 
abbassa scendono i n massa i l corso de i fiumi, recandosi verso la l o r o foce; quando 
invece le acque p iovane hanno ingrossato d i n u o v o i l corso super iore del fiume i n cu i 
vivono, r i sa lgono verso la sorgente. P u ò anche accadere che i n queste escursioni si 
fermino ne i l u o g h i che l o r o convengono m e g l i o ; cosi avvenne i n f a t t i , dice i l Kers ten , 

nell ' isoletta d i Maf ia che si t r o v a a sud de l lo Zanzibar . 
L ' i p p o p o t a m o è v inco la to a l l ' acqua p i ù d i o g n i a l t r o pach ide rma e ne esce sol tanto 

qualche r a ra vo l t a , i n caso d i b i sogno . Ciò accade sol tanto quando i l fiume è povero 
di piante, p o i c h é a l lo ra l ' i p p o p o t a m o scende a t e r r a i n cerca d i c ibo . Generalmente 
va al pascolo d i no t te , m a ta lvol ta v i si reca anche d i g i o r n o per soleggiarsi sui banch i 
di sabbia. A l l a dis tanza d i poch i c h i l o m e t r i a l d i sopra d i C h a r t u m , « Capitale d e l l ' i n 
ferno », come la c h i a m a n o i Sudanesi , nei b a n c h i m e l m o s i che si estendono sulle r i v e 
del fiume, s i vedono le t raccie d e l l ' i p p o p o t a m o , rappresenta te da certe buche p a r t i c o 
lari che si t r o v a n o ai l a t i d i u n la rgo solco foggia to a guisa d i conca. I buch i sono 
prodot t i da l le gambe, , i l solco da l ven t r e che strascica sul la m e l m a , p e r c h è l ' enorme 
animale a f fonda fino a l l ' addome ne l suolo cedevole e m o l l e . L ' i p p o p o t a m o stenta a 
risalire le r i v e asciutte dei fiumi, p e r c h è le sponde dei fiumi p i ù g r a n d i sono spesso 
cosi erte che u n u o m o riesce so l tanto ad a r r a m p i c a r v i s i quando si aggrappa ai r a m i 
a destra e a s in i s t r a . Pare imposs ib i l e che questi pesanti p a c h i d e r m i possano p e r c o r 
rere t a l i s en t i e r i . Quando hanno r i sa l i t a la r i v a , u n breve t r a t t o d i strada l i conduce 
ne l l ' in terno del la fo res ta ; t u t t av i a i l B ò h m r i fe r i sce che le o r m e p ro fonde lasciate dag l i 
i ppopo tami s i es tendono spesso per l u n g h i t r a t t i ne i boschi e nel le steppe, solcano 
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la m e l m a che costeggia le sponde dei fiumi; presso le cascate d i Guv solcano perf ino 
la p ie t ra arenaria , rossa, i l Selous o s s e r v ò due l u n g h i solchi lasciati dagl i i ppopo tami 
ne l Paese dei Masciuna, sulle r i v e d e l l ' U m n i a t i : t a l i solchi penetravano nella roccia 
cr i s ta l l ina fino al la p r o f o n d i t à d i circa 10 c m . 

I v iaggia tor i esperti r iconoscono fac i lmente la presenza de l l ' ippopotamo nei luoghi 
p iù f avorevo l i del fiume. Quando i l t empo è t r a n q u i l l o ogni t re o quat t ro m i n u t i si 
osservano sulla superficie del fiume numeros i ge t t i d i vapor acqueo che v i sporgono 
fino all 'altezza d i circa mezzo me t ro e i n p a r i tempo si ode u n r u m o r e speciale, una 
specie d i soffio m o l t o for te : l à u n i ppppo tamo è sal i to a galla per respirare . Quando 
la distanza non è t roppo grande si p u ò anche scorgere la testa de l l ' an imale , vale a 
d i re una massa i n f o r m e rossa o rosso-bruniccia sulla quale sporgono g l i orecchi rap
presentat i da due punte e qua t t ro col l ine che sono g l i occhi e le n a r i c i . A l l o r c h é l ' i p 
popotamo è immerso nel l 'acqua lascia vedere soltanto la parte superiore della testa 
e chi vede per la p r i m a vol ta questa testa stenta a r iconoscer la . Se l 'osservatore si 
t r ova sotto i l vento e r imane i m m o b i l e , p u ò osservare a suo bel l 'agio l ' an imale che 
monta su e g iù pel fiume e si t ras tu l la nel l 'acqua. Si vede a l lora che, sulla fronte 
compressa, f r a g l i occhi e g l i orecchi , quando sorge dal l 'acqua g l i r imane una certa 
q u a n t i t à d'acqua i n cui pot rebbero aggirars i una piccola orata od a l t r i pesciolini. 
L ' ippopotamo n o n p u ò r imanere a lungo sott 'acqua senza veni re a galla per respirare; 
le re laz ioni dei v iaggia tor i che par lano d i i m m e r s i o n i d i 10 o d i 15 m i n u t i si fondano 
senza dubbio sopra osservazioni erronee. Quando l ' i ppopo tamo è molestato, viene a 
galla senza far r u m o r e e respira leggiermente sporgendo appena le n a r i c i dall'acqua 
per modo che sovente passa inosservato; t a lvo l ta si tu f fa i n si lenzio sott 'acqua e risale 
alla superficie i n u n a l t ro pun to del fiume, m en t r e u n a l t ro i n d i v i d u o compare nel 
luogo i n cui esso era salito qualche t empo p r i m a . 

L ' i ppopo tamo mena v i t a sociale ; sol tanto i vecchi maschi v i v o n o i so la t i . U n ampio 
stagno è sufficiente per t ra t tenere a lungo u n branco in t e ro . Quando g l i ippopotami 
abitano u n corso d'acqua poco p ro fondo d i cui m o l t i t r a t t i r i m a n g o n o i n secco durante 
la stagione della s icc i tà , si osserva che passano tu t ta la g iorna ta i n certe loca l i t à deter
mina te . Heug l in o s s e r v ò per la p r i m a vo l ta che i n t a l i casi sogl iono scavare alcune 
fosse profonde i n mezzo al le t to del fiume ; queste fosse seguono sempre la direzione 
della corrente ed o f f r o n o agl i i p p o p o t a m i insegui t i dai cacciatori u n asilo s icuro. Non 
d i rado sono collegate da cer t i sentier i pa r t i co l a r i scavati ne l le t to del fiume i quali 
vengono percorsi regolarmente dagl i i p p o p o t a m i . Quando i l pascolo scarseggia i n un 
dato luogo, l ' i ppopo tamo si avvia lentamente verso una regione p i ù r icca d i cibo. 

D i g io rno la schiera esce dal l 'acqua sol tanto nelle r eg ion i affa t to deserte per abban
donarsi ad u n sopore sonnolento i n v ic inanza della sponda, i n par te nel l 'acqua bassa 
e i n par te sulla te r ra . A l l o r a g l i i p p o p o t a m i sono soddisfa t t i come i m a i a l i che sguaz
zano nel fango o come i b u f a l i che prendono u n bel bagno ne l fiume. D i t r a t to i n tratto 
i maschi grugniscono come porc i e sollevano languidamente la testa uno dopo l 'a l t ro 
per osservare c iò che accade a l l ' i n t o r n o . Del resto g l i i p p o p o t a m i n o n si preoccupano 
m o l t o d i c iò che p u ò accadere nel con to rno del l o r o g i a c i g l i o ; sol tanto nel le regioni 
dove hanno i m p a r a t o a conoscere l ' uomo e le sue t e r r i b i l i a r m i da fuoco essi fanno 
maggior at tenzione al l o ro nemico pr inc ipa le o per meg l io d i r e a l l o r o un ico nemico. 

Verso sera la b r iga ta si an ima . I l g rugn i to dei maschi d iven ta u n rugg i to e tutta 
la schiera s ' immerge t ras tu l l andos i ne l fiume: d i t r a t to i n t r a t t o i n v ic inanza s ' im
pegna un 'a l legra caccia. Gl i e n o r m i colossi compaiono d i t ra t to i n t r a t to i n vicinanza 



Ippopotamo 5 8 5 

delle n a v i e del le barche e verso sera le accompagnano per l u n g h i t r a t t i . Qualche v o l t a 
p roducono u n r u m o r e in fe rna l e sbuf fando , g rugnendo e facendo gorgogl ia re l 'acqua 
per m o d o che r iescono assai mo le s t i . Nuotano con u n a maes t r i a sorprendente tanto 
nel l 'acqua p r o f o n d a quan to ne l l ' acqua bassa, si t u f f a n o e si r i t u f f a n o sot t 'acqua, p r o 
cedono a sbalz i o a l l ' i n d i e t r o , si vo lgono da tu t te le p a r t i con u n ' a g i l i t à s t r ao rd ina r i a 
e possono gareggiare i n v é l o c i t à col la m i g l i o r barca a r e m i . Quando l ' an ima le nuo ta 
t r anqu i l l amen te l 'acqua r i m a n e l iscia ed i m m o b i l e i n t o r n o ad esso ; invece accade 
l 'opposto quando l ' an ima le si p rec ip i t a con f u r i a con t ro u n nemico oppu re s i a v v o l 
tola nel le acque de l fiume dopo d i essere stato f e r i t o . A l l o r a stende fo r t emen te a l l ' i n 
dietro le gambe p o s t e r i o r i , m e n t r e s i s lancia a l l ' i n n a n z i col la par te an te r io re del corpo , 
agitando l 'acqua per m o d o da f o r m a r e delle onde a l t i ss ime. La fo rza dei suoi m o v i 
ment i è tale che p u ò i n f r a n g e r e la barche d i med ia grandezza. Anche g l i i p p o p o t a m i 
che sonnecchiano t r a n q u i l l a m e n t e al sole sulle r i v e dei fiumi, quando sono d i s t u r b a t i 
da l l 'uomo, si spaventano e d i m o s t r a n o d i essere meno l e n t i d i c iò che si pot rebbe 
credere: t a lvo l t a si t u f f a n o ne l l ' acqua da un 'a l tezza assai considerevole , ag i tandola 
come si osserva dopo i l passaggio d i u n piccolo ba t te l lo a vapore . Si r Samuel Baker 
accerta che g l i i p p o p o t a m i n o n esitano a balzare ne l l ' acqua con u n salto por ten toso 
dall 'altezza d i 6 m e t r i . 

« È imposs ib i l e descrivere la voce d i quest i a n i m a l i giganteschi », dice H e u g l i n 
con ragione. « Consiste i n u n fo r t e r u g g i t o che r i c o r d a lon tanamente que l lo del bu fa lo , 
spesso viene r i p e t u t o p i ù vo l t e e pare una voce d i basso p r o f o n d o p roven ien te da una 
botte vuo ta . Pare che questo rugg i to e sp r ima la col lera fu ren te de l l ' an ima le i l quale 
pe rò lo fa ud i r e quasi sempre m e n t r e con t inua a t r a s tu l l a r s i t r a n q u i l l a m e n t e ne l l ' acqua . 
I l ruggi to dei masch i che lo t t ano f r a l o r o , combinandos i co l r u m o r e p rodo t to d a l 
l'acqua smossa du ran te i l c o m b a t t i m e n t o , echeggia i n m o d o pa r t i co la re ne l s i lenzio 
della notte e produce un ' impres s ione spaventosa, p o i c h é lo sciacallo, la iena e p e r f i n o 
i l leone tac iono quando l ' i p p o p o t a m o rugge tu f f andos i e r i t u f f a n d o s i fu r iosamen te 
nelle acque de l fiume » . A d ogn i m o d o la voce d e l l ' i p p o p o t a m o è assai p i ù fo r t e d i 
quella d i t u t t i g l i a l t r i a n i m a l i , m a r i suona d i rado i n t u t t a la sua estensione. 

Nel corso super iore de l N i l o , dove le acque sono r icche d i vegetazione e f o r m a n o 
spesso ampie distese s i m i l i a i l agh i , l ' i p p o p o t a m o n o n lascia l ' a lveo de l fiume neppure 
durante la not te , o a lmeno se ne a l lon tana m o l t o d i r ado . Tan to d i g i o r n o quan to d i 
notte mangia le p ian te che a l l ignano ne l l ' acqua . Come accade sovente i n a l t r i casi, 
anche q u i le cose del icate e fine sono sottoposte alle r u v i d e e v o l g a r i : i l l o to , s a n t i f i 
cato da p o p o l i e s t in t i da lungo t e m p o , considerato come l ' i m m a g i n e del la D i v i n i t à , 
i l loto, elegante f r a t e l l o del la nos t ra gent i le e poetica n i n f è a , è i l p r inc ipa le n u t r i m e n t o 
del l ' ippopotamo. Anche i g i u n c h i e le canne g l i r iescono sovente g r a d i t i . I g r a n d i l agh i 
delI 'Abiad i n cu i le acque l i m p i d e e t r a n q u i l l e si a l t e rnano colle pa lud i e coi pan tan i 
r icoperti d i una sp lendida vegetazione, sono a b i t a t i da cen t ina ia d i i p p o p o t a m i e d i 
coccodrill i che r i m a n g o n o con t inuamen te ne l l ' acqua senza preoccupars i a f fa t to delle 
meravigliose bellezze n a t u r a l i da cu i sono c i r c o n d a t i . L ' an t i co e celebre pap i ro , i l l o t o , 
l 'ambah leggiero come una p i u m a e cento a l t re p iante acquat iche a n o i ignote o f f r o n o 
agli i p p o p o t a m i u n c ibo squis i to ed abbondante . I n c e r t i p u n t i del fiume g l i e n o r m i 
colossi s i t u f f a n o con t inuamen te sot t 'acqua per sradicare i l c ibo da l fondo de l fiume. 
Mentre m a n g i a l ' i p p o p o t a m o o f f r e uno spettacolo schifoso. La testa i n f o r m e scompare 
sott'acqua e va a svellere le p ian te da l f o n d o : i n t an to l 'acqua s ' i n to rb ida pe l fango 
smosso d a l l ' a n i m a l e . Questo r i c o m p a r e con u n g r a n fascio d 'erbe strappate, cos ì grosso 
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che non p u ò neanche tenerlo i n bocca, lo depone sulla superficie dell 'acqua, q u i n d i 
lo ingoia con grande lentezza e soddisfazione. A i l a t i della bocca penzolano le foglie 
e g l i steli delle piante ; i l l o r o sugo verdognolo , mis to al la sal iva, sgocciola senza posa 
dalle gonfie labbra ; alcune pal lo t to le d 'erba semi-mast icate galleggiano per u n m o 
mento sull 'acqua q u i n d i vengono d i nuovo ingoiate dal mostruoso animale . G l i occhi 
p r i v i d i espressione guardano, come si suol d i re , i l v u o t o ; g l i e n o r m i dent i inc is iv i e 
le zanne mostruose appaiono i n tu t ta la l o ro mole . 

La cosa è al t u t to diversa nelle r eg ion i i n cui l ' i ppopo tamo è costretto ad appro
dare a te r ra per pascolare. Un 'o ra circa dopo i l t r a m o n t o , l ' an imale esce dal f iume 
guardando ed o r ig l i ando col la massima prudenza e si a r rampica pel rap ido sentiero 
della r i v a . I n v ic inanza dei v i l l aggi abi ta t i i r r o m p e nelle p ian tag ion i e v i arreca gra
v i s s imi dann i dis t ruggendo spesso i n una sola not te i l raccolto d i un campo int iero. 

La sua v o r a c i t à è spaventosa; p e r c i ò , ne i l uogh i i n cu i abbonda alquanto, diventa 
un vero f lagello del paese, malgrado la grande f e r t i l i t à del la sua pa t r i a ; schiaccia 
cogli e n o r m i p ied i assai p i ù d i quanto g l i abbisogna per mangiare e non d i rado si 
avvol to la nel la m e l m a come i m a i a l i , devastando i campi co l t i va t i . Divora t u t t i i cereali 
e n o n disdegna nessun l egume : è gh io t to dei cocomer i , dice i l Baker, e l i inghiotte 
facendone u n solo boccone, sebbene spesso siano grossi a lmeno come le zucche. 1 suoi 
escrementi n o n presentano m a i a lcun avanzo d i r a m i , d i r a d i c i , d i corteccie o d i altre 
p a r t i legnose; l ' an imale l i depone generalmente sulle r i v e del fiume, ment re esce 
dal l 'acqua, agitando e scuotendo la coda, per m o d o che se ne t rovano le traccie intorno 
ai cespugli e per f ino sui t r o n c h i degl i a lbe r i , fino a una certa altezza. 

L ' i ppopo tamo n o n si rende sol tanto nocivo pei dann i che arreca devastando le 
p ian tagioni : minaccia ancora la v i t a de l l ' uomo e degl i a n i m a l i , p e r c h è le sue quattro 
zanne poderose sono a r m i f o r m i d a b i l i r ispet to a quelle degl i a l t r i a n i m a l i . I l Ruppell 
r i fer isce che u n ippopotamo s b r a n ò qua t t ro buo i da t i r o che stavano t ranqui l lamente 
presso una draga. « Una sera », dice i l B ò h m , « due donne che passavano chiacche-
rando sulla r i v a del K ingan i , essendo state vedute da qua t t ro o c inque ippopotami 
in t en t i a pascolare a poca distanza dal fiume, vennero sbranate ed uccise da uno di 
essi che si p r e c i p i t ò l o r o addosso a l l ' i m p r o v v i s o » . I l Baker racconta che u n Arabo, i l 
quale voleva difendere i suoi poponi dalle ins id ie d i u n eno rme ippopotamo, venne 
aggredito ed ucciso da questo. Lo stesso animale , reso p i ù a rd i to dal la v i t t o r i a , aggredì 
var ie vol te parecchi pas tor i e le l o ro greggie ed era r iusc i to a spaventare per modo 
g l i ab i t an t i dei v i l l agg i v i c i n i che nessuno aveva p i ù i l coraggio d i avv ic inars i al fiume 
lungo i l t r a t t o abi ta to da l t e r r i b i l e mos t ro . Tu t t av i a g l i i p p o p o t a m i n o n sono consi
dera t i dapper tu t to come a n i m a l i m o l t o pe r i co los i ; i n certe r eg ion i r iescono p iù temi
b i l i nel l 'acqua che non a te r ra . A d ogn i m o d o aggrediscono d i rado le barche più 
grosse, ma rovesciano abbastanza sovente, forse per ischerzo, le barchet te leggiere. 
« G l i i p p o p o t a m i , a lmeno que l l i che abi tano la par te or ien ta le d e l l ' A f r i c a », scrive i l 
B ò h m , « n o n sono sempre t r a n q u i l l i e mansuet i , come p o t e m m o osservare nel K i n 
gan i . Sul fiume Ugalla ci sbarravano spesso la strada, u r t avano la nost ra barca 
tuf fandos i sott 'acqua e to rnando a galla al l ' i s tante , per m o d o che spesso dovevamo 
r i cove ra rc i sotto i cespugli della r i v a . Una vol ta un ippopo tamo a z z a n n ò per modo la 
nostra barca da r o m p e r n e una par te d e l l ' o r l o » . Per vero d i r e è m o l t o d i f f i c i l e otte
nere dei ragguagl i precis i i n t o r n o a c iò ; i n generale g l i i nd igen i e i v i agg ia to r i stessi 
r i f e r i scono que l lo che hanno inteso d i r e a n z i c h é raccontare i f a t t i d i cu i f u r o n o real
men te t e s t imon i ocu l a r i . « I l tenente V i d a l », scrive Owen, « solcando i n una barchetta 
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leggiera le acque de l f i u m e T e m b i ( A f r i c a mer id iona le -occ iden ta l e ) , s e n t ì u n u r t o f o r 
t i ss imo p roven ien te da l basso e s i accorse che la par te pos te r iore del la barca era quasi 
tut ta f u o r i de l l ' acqua e che i l t i m o n i e r e era stato sbalzato ne l fiume. I n t an to venne a 
galla u n gigantesco i p p o p o t a m o i l quale si p r e c i p i t ò su l la barca col le fauci spalancate, 
ne a z z a n n ò l ' o r l o e ne in f ranse sette assicelle i n una vo l t a ; poscia scomparve , m a t o r n ò 
a galla per r i p r e n d e r e l 'at tacco e venne t r a t t enu to da una fuc i l a t a che lo colp ì al la 
faccia. Per f o r t u n a , la barca che o r m a i era g i à p iena d 'acqua, si t r o v a v a abbastanza 
vicino a l la r i v a per po ter approdare p r i m a d i colare a f o n d o . P robab i lmen te la barca 
aveva s f io ra to i l dorso de l l ' an ima le p rovocandone i n questo m o d o l 'aggressione ». 

Gl i ep isodi d i questo genere, a d o r n i d i m o l t i p a r t i c o l a r i p i ù o meno d r a m m a t i c i , 
non c i rco lano i n tu t te le r e g i o n i abi ta te d a g l i i p p o p o t a m i , m a secondo g l i i n d i g e n i , 
sarebbero a v v e n i m e n t i usua l i i n m o l t e l o c a l i t à . I n r e a l t à c iò n o n è vero come n o n lo 
era per esempio la credenza che l 'uso del le f e r r o v i e dovesse essere fon te d i m o l t e 
sventure. Se g l i i p p o p o t a m i fossero c o s ì pe r ico los i come si dice, s iccome in certe 
regioni sono abbondan t i s s im i , dov rebbe ro a d d i r i t t u r a i m p e d i r e la c i rcolazione al le 
barche ne i t r a t t i dei fiumi i n c u i v i v o n o . Ciò n o n accade i n nessuna par te del la l o r o 
area d i d i f fus ione . Le barche possono passare t r a n q u i l l a m e n t e accanto o i n mezzo ag l i 
ippopotami senza cor rere a l cun pe r i co lo ; m a se per caso uno d i essi t ravolge una b a r 
chetta leggiera, l ' u o m o , p r o c l i v e per n a t u r a ad esagerare ogn i cosa, considera sen
z'altro quest i casi eccezional i come a v v e n i m e n t i consuet i e r e g o l a r i . Le disgrazie n o n 
sono ra r i s s ime neppur q u i , m a senza d u b b i o assai meno f r e q u e n t i d i c iò che si crede. 
È d i f f i c i l e che g l i episodi funes t i riferiti da i v i a g g i a t o r i abbiano avuto qualche t e s t i 
monio oculare degno d i fede. T u t t i g l i osservator i i q u a l i hanno avu to occasione d i 
dar caccia a l l ' i p p o p o t a m o sono concord i nel l 'asser i re che questo colosso acquatico 
non è tale da incu te re m o l t a paura a l l ' u o m o i l quale spesso considera i suoi pazzi 
t ras tul l i come a l t re t t an te man i fes t az ion i d i una col lera v io len ta . N a t u r a l m e n t e i l c o n 
legno degl i i p p o p o t a m i n o n è sempre uguale, anz i v a r i a m o l t i s s i m o secondo le c i r c o 
stanze e secondo l 'esperienza acquistata e bisogna pure a m m e t t e r e che questo an ima le 
abbia u n ' i n d o l e assai d iversa nelle v a r i e r eg ion i i n cui v ive . 

Quando ha u n figlio da proteggere l ' i p p o p o t a m o è anche p i ù per icoloso del so l i to . 
Le osservazioni che r i gua rdano la riproduzione, la nascita dei p i cc in i e la dura ta del la 
gravidanza f u r o n o fa t te recentemente sopra i n d i v i d u i t enu t i i n s c h i a v i t ù i qua l i si sono 
già r i p r o d o t t i diverse vo l te . R igua rdo al la r i p r o d u z i o n e degl i i n d i v i d u i che menano 

vita l ibera sapp iamo sol tanto che i l p icc ino nasce al p r i n c i p i o del la stagione delle 
pioggie i n cu i i l c ibo è p i ù abbondante e p i ù succu len to ; s iccome nel le r eg ion i t r o 
picali la p r i m a v e r a i n c o m i n c i a i n un 'epoca m o l t o diversa e siccome i p a r t i degli i p p o 
potami si c o m p i o n o a l p r i n c i p i o del la p r i m a v e r a , ne r i su l t a che possono corr ispondere 
ad u n pe r iodo de l l ' anno assai d iverso . L a m a d r e si preoccupa con t inuamente de l 
figlio e lo crede sempre minacc ia to da g r a v i p e r i c o l i ; è p robab i l e che anche i l padre 
vegli a l la s icurezza del la p ro le . La madre s i r iconosce f a c i l m e n t e ; non stacca m a i lo 
sguardo da l figlio e ne sorvegl ia i m o v i m e n t i con grande tenerezza. Qualche vol ta si 
trastulla a l l egramente co l g iovane i p p o p o t a m o ; a l lo ra m a d r e e figlio si tu f fano scher
zando sot t 'acqua e cercano di conversare con a m e n i b r o n t o l ì i . I g iovan i poppano 
quasi sempre ne l l ' acqua ; ma Heug l in r i fer isce che la f e m m i n a par tor isce a t e r ra , sul la 
sponda de l fiume o i n v ic inanza d i u n pan tano , i n u n g iac ig l io poss ib i lmente m o l t o 
nascosto. Da p r i n c i p i o la m a d r e nasconde i l figlio i n una fossa dal la quale esso n o n 

può uscire se n o n è a iu ta to da l e i ; p i ù t a r d i lo p o r t a seco ne l fiume, tenendolo quasi 
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sempre sul dorso e risale p i ù spesso a galla per fa r lo respirare . N o n sappiamo ancora 
se le m a d r i giunte a t e r r a con t inu ino a por ta re i p icc in i sul dorso : D . Hopk ins accerta 
d i aver veduto una vo l t a una grossa f e m m i n a i n tale at teggiamento. 

I l cieco f u r o r e a cui si abbandona l ' i ppopo tamo quando è i r r i t a t o per qualche 
ragione d imos t r a che la caccia d i questo animale r ichiede l 'uso delle a n n i da fuoco d i 
grosso ca l ibro e non si deve m a i considerare come u n semplice d ive r t imen to . Le palle 
delle carabine o rd ina r i e sono al t u t t o ineff icaci anche se vengono sparate a poca 
distanza. « Comba t t emmo per qua t t ro ore » , dice i l Ruppe l l , « con u n ippopotamo che 
alla fine r i u s c i m m o ad uccidere. Poco m a n c ò che l ' an imale n o n rovesciasse i l nostro 
barcone e t u t t i no i con esso. Le 25 palle d i fuc i le , sparate alla distanza d i circa 2 m . 
sulla testa del mos t ro , avevano appena t ra fora to la pelle e le ossa del naso. Tutte le 
a l t re erano r imaste conficcate nella pelle, per vero d i re m o l t o spessa. A d ogni sbuffo 
i l colosso lanciava sulla nostra barca copiosi ge t t i di sangue. F ina lmente usammo una 
specie d i mor t a io che ci pareva dover essere poco efficace a cos ì breve distanza. Tut 
tavia, dopo d i aver r icevuto cinque palle, t i ra te alla distanza d i pochi passi, che lo 
f e r i rono alla testa e i n var ie pa r t i del corpo, i l gigante s p i r ò . L ' o s c u r i t à della notte 
accresceva ancora l ' o r r o r e della lotta ». Anche le f e m m i n e e g l i i n d i v i d u i giovani pos
sono essere m o l t o pericolosi pei cacciatori inesper t i , abbastanza i m p r u d e n t i per non 
a rmars i d i f u c i l i a grosso ca l ib ro . L ' i ppopo tamo non ta rda a riconoscere la potenza 
delle a r m i da fuoco e si spaventa mo l t i s s imo quando si accorge d i essere oggetto 
d i una caccia accanita. 

Le osservazioni fatte da l Falkenste in e dal Pechuel-Loesche n e l l ' A f r i c a occidentale 
confermano pienamente t a l i asserti. « Appena si r i conobbe », scrive i l Pechuel-
Loesche, « che nel recarsi al pascolo g l i i p p o p o t a m i n o n seguono sempre le me
desime strade, f u deciso che l i a v r e m m o aggredi t i n e l l ' acqua. Le caccie praticate 
nell 'acqua con mol t a energia sono quasi sempre p rodu t t i ve . Per vero d i re , la pr ima 
vol ta i n cui c i a v v i c i n a m m o agl i e n o r m i colossi a bo rdo della nost ra barchetta leg
giera, p r o v a m m o una v iva inqu ie tud ine , r ipensando alle sventure accadute ai cac
c ia tor i che ci avevano precedut i i n tale ardi ta impresa . Nove teste d i ippopotami 
che si avviavano verso la nostra barca non erano fatte cer tamente per incoraggiarci ; 
tu t t av ia lasc iammo che si avvicinassero senza oppor re alcuna resistenza. Pareva che 
volessero sbar rarc i la strada. Siccome bisognava procacciarsi u n po ' d i carne a 
qualunque prezzo, spa rammo sugli i ppopo tami alla disianza d i circa 20 passi. Dopo 
le p r i m e fuci la te i l nostro t i m o r e scomparve e p a s s ò invece agli i p p o p o t a m i i quali 
r iconoscendo la nostra forza , non pensarono p i ù ad a l t ro che a met te rs i i n salvo. 
D 'a l lora i n poi p r a t i c ammo sempre la caccia de l l ' i ppopo tamo nel l 'acqua, non già per 
d i le t to , ma al lo scopo di procacciare abbondan t i p rovvis te d i carne al nost ro equi
paggio o agl i i nd igen i . Avevamo sempre cura d i adoperare una barca leggiera e veloce. 
Riconobbi i n breve che l ' i ppopo tamo è u n animale t u t t ' a l t r o che s tupido , conosce 
beniss imo i per ico l i che lo minacciano, è cauto, p rudente , m a n o n g ià cat t ivo e feroce 
per na tu ra . 

« A l l a foce del Nanga nel K u i l u a v e m m o occasione d i assistere a l la lot ta di due 
maschi i qua l i si disputavano i f a v o r i d i c inque f e m m i n e . A p p r o d a m m o sulla r i va del 
f i u m e , e, dopo d i aver fa t to cuocere i l nos t ro pasto f ruga le , i n c o m i n c i a m m o a man
giare osservando l 'amorosa lot ta che avven iva alla distanza d i circa 200 passi. I due 
poderosi r i v a l i si t u f favano ad ogni m o m e n t o nel le p r o f o n d i t à del fiume: l i conosce

v a m o beniss imo a m b i d u e : uno era d i color rosa, l ' a l t ro d i color g r ig io-a rdes ia e aveva 
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un orecchio solo. E r a n o i m m e r s i nel l ' acqua f i n o alle spalle. Si p rec ip i t avano u n o con t ro 
l ' a l t ro come due l o c o m o t i v e , colle f auc i spalancate, s i m o r d e v a n o , s i u r t a v a n o e si 
percuotevano a v icenda cogl i a r t i p o s t e r i o r i facendo u n r u m o r e i n f e rna l e . D i t r a t t o i n 
t ra t to si r iposavano u n m o m e n t o e re t rocedevano, p r o n t i a r i p r ende re l 'a t tacco. L a lo t t a 
cont inuava da u n pezzo, p o i c h é i d u e l l a n t i s i r i f i u t a v a n o a lasciar l i b e r o i l campo. Le 
f emmine ba lzavano f u o r i del l ' acqua ad ogn i m o m e n t o , i n c u r v a n d o i l dorso o lanc iando 
in ar ia g l i a r t i p o s t e r i o r i , colle movenze cara t te r i s t iche del le giovenche an ima te da i 
tepori p r i m a v e r i l i ; poscia t u t t a la schiera r i p r endeva a t r a s tu l l a r s i a l legramente n e l 
l 'acqua. Dopo due ore s a l t a m m o anche n o i i n barca onde p rende r par te a l la l o t t a , 
po iché e ravamo quasi c e r t i d i essere aggred i t i da i due colossi i n f u r i a t i . Ma appena 
si accorsero che ce rcavamo d i andar l o r o v i c i n o , quest i si r i t i r a r o n o al p i ù presto : 
po temmo sparare una vo l t a sola e n o n t a r d a m m o a perdere d i vis ta la preda agognata. 
Lo stesso accadde tu t t e le vo l te i n cu i a v e m m o che fare con a n i m a l i che non c i cono
scevano ancora. G l i a l t r i e rano d i v e n t a t i cos ì as tu t i che spesso si nascondevano i n 
mezzo ai cespugli del la r i v a e lasciavano passare t r a n q u i l l a m e n t e i l cacciatore senza 
fare u n m o v i m e n t o . I o stesso insegui i per t re g i o r n i u n vecchio maschio conosciuto 
nel Banea come u n e r e m i t a r e f r a t t a r i o a l la s o c i e t à , m a n o n m i f u possibile d i spa
ra rg l i cont ro neppure una f u c i l a t a : esso m a n i f e s t ò parecchie vol te la sua col lera v i o 
lenta balzando e r i ba l zando f u o r i e den t ro l ' acqua con sa l t i v i o l e n t i che lo rendevano 
comico o l t r e o g n i d i r e . Siccome n o i t u t t i avevamo l ' ab i t ud ine d i inseguire g l i i p p o 
potami nel l ' acqua, essi n o n s i credevano p i ù abbastanza s i cu r i e p e r c i ò si r i t i r a v a n o 
quasi t u t t i neg l i s tagni p i ù r e m o t i e ne i fiumi che scorrevano i n mezzo al le montagne 
circostanti . I v i l i t r o v a m m o spesso i n g r a n n u m e r o e g l i i n d i g e n i c i dissero che v i si 
erano reca t i m i g r a n d o i n m o d o regolare . 

« G l i Eu rope i che n o n hanno m a i p ra t i ca to la caccia degl i i p p o p o t a m i , l i t e m o n o 
in modo s t r a o r d i n a r i o e d i v i d o n o questo t i m o r e cogl i i n d i g e n i : hanno paura de l l ' i gno to 
gigante senza osare d i a f f r o n t a r l o . Invece q u e l l i che lo hanno insegui to duran te i l o ro 
viaggi, possono confe rmare i nos t r i r agguag l i . Per conto nos t ro n o n ci preoccupavamo 
affatto del la difesa i n d i v i d u a l e o compless iva del la b r i g a t a ; la d i f f i co l t à stava n e l l ' a v -
vicinarsi abbastanza a l nemico per po te rg l i assestare una pa l la ben d i re t t a . T u t t i g l i 
ippopotami che i n s e g u i m m o n o n m i n a c c i a r o n o neppure una vo l ta la nos t ra v i t a , m a 
giova notare che l a sc i ammo sempre i n d i spar te i g i o v a n i p r o t e t t i dalle lo ro m a d r i . 
Può dars i che u n i n d i v i d u o i n f u r i a t o , ba lzando a gal la a l l ' i m p r o v v i s o rovesci una 
barca e sfoghi la sua co l le ra sopra i passeggieri che cont iene, m a quest i u r t i s i possono 
scansare f ac i lmen te p u r c h é i l t i m o n i e r e sia abi le e s iano robus t i i r e m a t o r i . Io r i f e 
risco sol tanto c iò che v i d i ed osservai coi m i e i p r o p r i i occh i , senza met tere i n dubb io 
i ragguagli deg l i a l t r i v i a g g i a t o r i , m a r i pe to che la tendenza a general izzare i f a t t i e 
gli a v v e n i m e n t i i so la t i che d is t ingue la magg io r par te dei v i agg ia to r i non cont r ibuisce 
di certo a man tene re la v e r i t à . Nei l u o g h i i n cu i l ' u o m o ha paura degl i i p p o p o t a m i 
questi d iven tano m o l t o a r d i t i e d ' a l t ronde i l l o r o contegno va r i a no tevo lmente secondo 
le circostanze. P e r c i ò n o n cons ig l ie re i m a i a i caccia tor i inesper t i e sp rovvedu t i d i 
buone a r m i da fuoco d i a f f ron t a r e senz 'a l t ro i l pe r ico lo , p e r c h è la cosa potrebbe finire 
molto ma le . Duran t e i l suo soggiorno nel la co lon ia del Congo 0 . L i n d n e r uccise 49 
ippopo tami , inseguendol i t u t t i ne l l ' acqua e p r o v v i d e i n t a l m o d o una grande q u a n t i t à 
di cibo a i se rv i del la f a t t o r i a i n cu i v iveva . Nelle sue caccie f u minacc ia to t r e vo l t e 
dagli i p p o p o t a m i i n f u r i a t i , i q u a l i , p rec ip i t andos i cont ro la sua ba rca , cerca

rono d i scuoter la e una vo l t a ne azzannarono P o r lo da l la par te del la poppa . Ma 
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siccome i l L i n d n e r dovet te imprendere mol t i s s ime caccie onde procacciarsi una così 
grande q u a n t i t à d i cibo, t a l i aggressioni si possono considerare come rela t ivamente 
rar iss ime. 

« Noi cons iderammo sempre come u n vero macel lo , indegno dei cacciatori che 
r ispet tano sè stessi, lo sparare da u n r i covero sicuro sulle teste degli ippopotami 
ment re vengono a galla per respirare . Le palle che penetrano nelle carn i del l ' ippopo
tamo ad angolo acuto, g l i producono f o r t i d o l o r i , m a n o n lo uccidono e lo rendono 
furente . Per uccidere u n ippopotamo ci vuole u n fuci le a grosso ca l ibro e bisogna spa
rare alla distanza d i 30 passi e anche meno, curando d i conficcargl i una buona palla 
nel l 'angolo degli occhi . I n generale g l i i n d i v i d u i d i cu i i l cacciatore non riesce a per
forare i l cervello colla sua pal la , vanno pe rdu t i pel cacciatore. Quando l ' ippopotamo 
scuote la testa, sbuffa e si tuf fa sott 'acqua, v u o l d i re che i l colpo è andato f a l l i t o ; se 
invece esce dall 'acqua, poi r icade a l l ' i n d i e t r o e s ' immerge lentamente nel f iume senza 
fare nessun mov imen to è segno che sta morendo . U n a l t ro segno cert issimo della sua 
mor te consiste nelle bolle d 'ar ia che compaiono alla superf icie dell 'acqua ne l punto in 
cui l ' an imale è colato a fondo . T u t t i g l i i p p o p o t a m i che vengono uccisi nell 'acqua, da 
p r inc ip io affondano, ma dopo 30 , 40 o al p i ù 60 m i n u t i r i t o r n a n o a galla. Qualche 
ra ra vol ta possono tardare anche var ie ore a r i c o m p a r i r e alla superficie dell 'acqua. 
Ciò dipende dalla digestione del cibo che avevano mangia to poco p r i m a di mor i r e , la 
quale de te rmina una produzione p i ù o meno grande d i gas che fanno gonfiare i l 
corpo » . 

Gl i ind igeni che abitano la parte superiore del t e r r i t o r i o del N i l o , non avendo armi 
da fuoco, erano del t u t to i n e r m i d i f r on t e a l l ' i ppopo tamo d i cui p e r ò costituivano i 
so l i nemic i , p o i c h é , a l l ' i n f u o r i delle migna t te , delle zanzare e dei v e r m i intest inali , 
questo colossale abitatore dell 'acqua non è aggredito da nessun a l t ro animale e le sue 
lo t te col coccodri l lo , col l 'c lefante , col r inoceronte e col leone, descri t te cos ì poetica
mente dai v iaggia tor i , debbono essere confinate nel regno delle favole . Qualche grosso 
fel ino potrebbe aggredire t u t t ' a l p iù u n giovane ippopo tamo, quando la madre che non 
si a l lontana m a i t roppo dal figlio, non fosse p ron ta a d i fender lo da t u t t i i pericoli. 
L ' u o m o cerca d i combattere l ' i ppopotamo i n v a r i i m o d i . Nei l uogh i ab i t a t i , quando 
le f r u t t a sono v ic ine a ma tu ra re si vedono b r i l l a r e sulle due sponde dei fiumi innu
merevo l i f uoch i i qua l i vengono accesi unicamente al lo scopo d i i m p a u r i r e g l i ippo
p o t a m i e sono a l imen ta t i con mol ta cura tu t ta la not te . I n va r i e r eg ion i g l i indigeni 
bat tono a lungo i t a m b u r i per spaventare i colossi acquat ici , m a quest i hanno talora 
u n a rd imen to incred ib i le e r i t o r n a n o soltanto nel l 'acqua quando vengono incalzati 
da una schiera d i u o m i n i che l i respingono rumorosamen te , bat tendo i t a m b u r i e 
brandendo fiaccole. 

Questi mezzi sono puramente d i f e n s i v i : le a r m i adoperate dagl i A f r i c a n i nella 
caccia de l l ' i ppopo tamo sono la f iocina e la lancia e i me tod i d i caccia non sono 
pun to d ivers i da que l l i usat i dagli an t ich i Egiz i i qua l i r a f f i gu ra rono ta l i caccie sulle 
pare t i dei lo ro m o n u m e n t i . F ra g l i s c r i t t o r i an t i ch i che descrissero queste caccie 
mer i t a d i essere notato Diodoro d i Sici l ia . Nella par te se t tent r ionale-or ienta le del
l ' A f r i c a sono t u t t o r a igno t i quegli apparecchi che si fissano agl i a lber i e scattano 
au tomat icamente a danno de l l ' i ppopo tamo che pascola: sol tanto i negr i delI 'Abiad 
scavano t rabocchet t i per cat turare l ' i ppopo tamo . La f ioc ina e la lancia sono tuttora 
le sole a r m i adoperate dai Sudanesi per aggredire ed uccidere l ' i p p o p o t a m o . Verso 
la mezzanotte i l cacciatore str iscia sulla r i v a del fiume fino a l luogo i n cu i sogliono 
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approdare g l i i p p o p o t a m i e si nasconde f r a i cespugl i , me t t endos i sot to i l ven to e 
aspetta che un i p p o p o t a m o d i r i t o r n o da l pascolo sia g i à i m m e r s o ne l l ' acqua fino a 
mezzo de l c o r p o . A l l o r a g l i scaglia la fiocina ne l corpo con quan ta fo rza possiede, e 
fugge col la speranza che l ' an ima le i m p a u r i t o d a l l ' u r t o si t u f f i ne l fiume. Così avviene 
generalmente, m e n t r e i l m o s t r o , uscendo dal l ' acqua, cerca d i aggredi re i l suo avve r 
sario. Dopo que l l ' e sord io i l cacciatore e i suoi compagn i salgono ne l ba t t e l lo , sia 
subito, sia ne l m a t t i n o successivo e vanno i n cerca d e l l ' a n i m a l e f e r i t o o per meg l io 
dire d e l l ' e s t r e m i t à gal leggiante della lancia e del ceppo. Appena hanno r in t r acc i a to 
que l l ' ind iz io r e m a n o tenendo p ron te le a r m i e si abbrancano al la corda . A l l a p iù l ieve 
trazione l ' i p p o p o t a m o compare al la superf ic ie del l ' acqua e si p rec ip i ta su l ba t te l lo , 
ma viene accolto con una g rand ine d i lancie e d i fiocine che lo induce genera lmente 
a ind ie t reggiare . N o n d i rado raggiunge la barca e la i n f r a n g e col le sue z a n n e : ne i 
casi p i ù f o r t u n a t i i caccia tor i lo persegui tano per m o d o da ucc ider lo . 

Nel paese dei Masciuwa g l i i n d i g e n i pra t icano la caccia d e l l ' i p p o p o t a m o con u n 
metodo par t i co la re che consiste ne l f a r g l i s o f f r i r e la f ame e r i c o r d a que l lo adoperato 
dagli I n d i a n i per i m p a d r o n i r s i deg l i e l e fan t i . I l Selous t r o v ò ne l fiume Hanyane, p r o 
sciugato i n g r a n par te , u n a m p i o stagno c i rconda to da u n sol ido r i p a r o d i legno. G l i 
indigeni avevano r inch iuso i n quel la distesa d 'acqua una f a m i g l i a d i i p p o p o t a m i che 
perc iò s i t r o v a v a n e l l ' i m p o s s i b j l i t à assoluta d i uscire dal la sua p r i g i o n e . Le povere 

bestie ven ivano i n o l t r e perseguitate da i g i o v a n i de l paese i q u a l i le f e r i v a n o colle l o r o 
lancie e al la lunga m o r i r o n o d i f a me p e r c h è n o n ebbero m a i i l coraggio d i in f rangere 
le palizzate a r t i f i c i a l i de i l o r o n e m i c i m a l g r a d o i t o r m e n t i da cu i erano t ravagl ia te . 

La caccia d e l l ' i p p o p o t a m o è assai p r o d u t t i v a . L a carne d i questo colosso acquatico 
è mol to apprezzata e i l grasso si m a n g i a dappe r tu t to . Nei t e m p i anda t i i co lon i de l 
Capo non potevano i m m a g i n a r e una festa p i ù grande che una caccia a l l ' i p p o p o t a m o . 
La carne e i l l a rdo de l gigante ucciso ven ivano tag l ia t i sul si to e t r a spor ta t i a casa 
coi ca r r i . Pare che la carne degl i i n d i v i d u i g iovan i sia tanto sapor i ta da piacere pe r 
fino agli E u r o p e i : i l l a rdo degl i i p p o p o t a m i a d u l t i è p r e f e r i t o a que l lo de l m a i a l i ; la 
lingua fresca o a f fumica t a è considerata come una gh io t t one r i a p re l iba ta . Così d icono 
almeno t u t t i i v i agg i a to r i i q u a l i p e r ò n o n sono c o n c o r d i i n t o r n o alle buone q u a l i t à 
della carne i n generale, d icendola spugnosa e ins ip ida . N e l l ' A f r i c a o r i en ta le i l grasso 
viene adoperato dagl i i n d i g e n i come pomata pe i capel l i e come unguen to per la pel le . 
Colla pelle d e l l ' i p p o p o t a m o si f anno f rus te , bas toni e s c u d i ; i d en t i , dice i l Wes tenda rp , 
sono m o l t o ricercati da i t o r n i t o r i p e r c h è r i g u a r d o al la durezza e a l la finezza superano 
perfino le zanne deg l i e l e fan t i . T u t t a v i a la l o r o l avoraz ione richiede l 'opera d i opera i 
in te l l igent i ed esper t i nel la l o ro ar te . L e zanne r i c u r v e del la mascella i n f e r i o r e sono 
rivestite d i u n o sma l to d u r o come i l c r i s ta l lo che n o n si p u ò l a v o r a r e ; p e r c i ò bisogna 
intaccarle coi m o r d e n t i , m a siccome a l lo ra pe rdono u n terzo del l o r o peso, acquistano 
un prezzo assai p iù considerevole . Le zanne del la mascella super iore sono d i r i t t e e 
sprovvedute d i sma l to e p e r c i ò si possono l avora re senza l 'uso de i m o r d e n t i . I l prezzo 
commerciale de i den t i d e l l ' i p p o p o t a m o va r i a secondo la l o ro mo le e l ' a t t i t ud ine ad 
essere l a v o r a t i . A t t u a l m e n t e i den t i r i c u r v i costano l i r e 5-7 al c h i l o g r a m m o ; i l prezzo 

delle zanne d i r i t t e v a r i a f r a l i r e 8 -10 . 
L ' i p p o p o t a m o è ca t tu ra to dagl i i n d i g e n i cog l i stessi m e t o d i che servono l o r o per 

dargli la caccia. N o n sappiamo ancora come facessero i D o m a n i per i m p a d r o n i r s i 
degli i p p o p o t a m i e t r a s p o r t a r l i a R o m a ; g l i s c r i t t o r i p i ù an t i ch i r i f e r i scono che essi 

non ca t tu ravano sol tanto g l i i n d i v i d u i g i o v a n i , m a t raspor tavano a R o m a anche g l i 
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adu l t i onde f a rg l i par tecipare ai g r and i comba t t imen t i dei c i r c h i e a i corteggi t r i o n f a l i 
dei v i n c i t o r i d i r i t o r n o dal le pa t r ie bat tagl ie . Nel l 'anno 58 , p r i m a della nostra è r a 
volgare l 'edile Scauro p r e s e n t ò al popolo r o m a n o cinque coccodr i l l i ed u n grosso ippo
p o t a m o ; Augusto, A n t o n i n o Pio, Gord iano , El iogabalo e Caro ne fecero veni re da l 
l ' A f r i c a parecchi a l t r i ; Commodo permise che nel circo se ne uccidessero cinque. Da 
quell 'epoca remota trascorsero m o l t i secoli p r i m a che giungesse i n Europa u n ippo 
potamo v i v o ; verso la m e t à del x v i secolo, dopo G. C , essi t o rna rono a comparire 
nel nostro cont inente , poscia passarono d i nuovo 300 ann i p r i m a che ne giungessero 
a l t r i . Quel l i che si vedono a t tua lmente i n Europa f u r o n o presi g iovan i quasi t u t t i . È 
chiaro che p r i m a d i cat turare i l figlio bisogna uccidere la madre , m a la cieca tenerezza 
del giovane an imale per la madre agevola la cosa. I l figlio segue dapper tu t to la madre 
fer i ta e non abbandona n e m m e n o i l suo cadavere. A l l o r a i l cacciatore g l i getta la 
f iocina cercando d i co lp i r lo i n una delle p a r t i meno sens ib i l i de l corpo e lo t i r a a terra 
i n questo modo . Da p r i n c i p i o i l giovane ippopo tamo tenta d i l i be ra r s i , emette u n grido 
s t r idu lo e penetrante e d à m o l t o da fare a i suoi p a d r o n i , m a i n breve si avvezza a 
to l lerare la presenza degl i u o m i n i e l i segue come u n cane. G l i Ot ten to t i sogliono stro
picciare r ipe tu te vol te la mano sul muso de l l ' i ppopo tamo cat turato da poco per avvez
zarlo alle l o ro emanazioni : cos ì a lmeno r i fer isce lo Spa r rmann . 11 giovane ippopotamo 
si attacca v o l o n t i e r i a l capezzolo d i una vacca; m a presto i l la t te d i una sola vacca 
non g l i basta p i ù e l ' av ido gigante r ichiede quel lo d i 2 , 3 ed anche 4 vacche le quali 
p e r ò possono essere sosti tuite da 8-12 capre. 

Le osservazioni fatte fino ad ora d imos t r ano che l ' i ppopo tamo sopporta facilmente 
e a lungo la s c h i a v i t ù anche i n Europa. Se v i v e i n u n luogo adatto a i suoi bisogni 
na tu ra l i , vale a d i re se p u ò t ra t teners i o ra nel l 'acqua ed ora sul la t e r r a , si riproduce 
senza d i f f ico l tà . Gradisce qualunque cibo, sopra tu t to que l lo che l ' u o m o porge ai maiali 
domest ic i . V i d i a l Cairo i l p r i m o ippopo tamo p r ig ion i e ro che giunse recentemente in 
Europa . Si era avvezzato per t a l m o d o a l suo custode che g l i cor reva d ie t ro dappertutto 
come u n cane e si lasciava governare senza alcuna d i f f i co l t à . Mangiava abitualmente 
un miscugl io d i latte, d i r iso e d i crusca; p iù t a r d i aggiunse a questi c ib i alcuni 
vegetali f reschi . Durante la t raversata f u r inch iuso i n una cassa fabbr ica ta apposi
tamente a questo scopo e p o t è prendere d ivers i bagn i t u t t i i g i o r n i , p e r c h è i l suo 
padrone aveva avuto cura d i fare un 'abbondante p rovv i s t a d i acqua del N i l o . 

P iù t a r d i a r r i v a r o n o a Par ig i a l t r i due i p p o p o t a m i ; ne l 1859 ne giunsero due 
a l t r i i n Germania dove f u r o n o p o r t a t i i n g i r o ed esposti d a p p e r t u t t o ; questi due 
i p p o p o t a m i t e r m i n a r o n o la l o r o car r ie ra ad A m s t e r d a m dove perdet tero i n gran 
par te la l o ro p r i m i t i v a b o n a r i e t à . Nel set tembre del 1861 si m o s t r a r o n o desiderosi 
d i accoppiarsi ; l ' accoppiamento s e g u ì verso la m e t à del mese, nel l ' acqua e i n breve 
t empo come si osserva ne i cava l l i . I l par to avvenne i l g i o r n o 16 l ug l i o del 1862, 
dopo una gestazione d i 10 mesi . La madre m a l t r a t t ò i l figlio fin da p r inc ip io ; 
non lo lasciava poppare, lo gettava qua e là e quando f u d iv i sa da l maschio si 
m o s t r ò m o l t o corruccia ta . I I neonato che era sv i luppa t i s s imo e vicace, m o r i due 
g i o r n i dopo la sua nascita, ma lg rado t u t t i i t e n t a t i v i f a t t i per a l l a t t a r lo ar t i f ic ia l 
men te . L ' i n d o m a n i la f e m m i n a era g i à d i nuovo i n calore e d ' a l t ronde si era sempre 
occupata p iu t tos to del maschio che n o n del p icc ino d i cu i la v i s ta aveva reso f u r i 
bondo i l padre . 

I l W e s t e r m a n , d i re t to re del Gia rd ino Zoologico d i A m s t e r d a m , m i r a c c o n t ò più 
t a r d i che la stessa f e m m i n a diede alla luce parecchi a l t r i figli i qua l i nacquero 
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t u t t i da 7 a 8 mes i dopo l ' accoppiamento , la dura ta esatta de l la g rav idanza s ì p u ò 
calcolare a 7 mes i e 2 0 o 25 g i o r n i . La m a d r e c o n t i n u ò a m a l t r a t t a r e la sua p ro l e . 
I l padre pareva geloso de i p i c c i n i e s i d imenava come u n pazzo, ecci tando la c o m 
mozione del la m a d r e e cos t r ingendola ad a l lon tanare i figli ; i n f a t t i i t re p r i m i n o n 
vissero a l u n g o , sebbene venissero a l l a t t a t i con lat te d i vacca che succhiavano da 
grandi b o t t i g l i e ; m o r i r o n o t u t t i e t re p r i m a d i aver r agg iun to l ' e t à d i u n mese. 
I l qua r to p icc ino che nacque nel l 'agosto de l 1865 ebbe una sorte m i g l i o r e . Nel le 
p r ime t r e o q u a t t r o se t t imane del la sua v i t a s u c c h i ò anch'esso i l la t te d i vacca dal le 
bot t igl ie , m a p i ù t a r d i s i a v v e z z ò a i n g h i o t t i r e i l la t te t i ep ido , a l lunga to , che g l i 
porgeva i l gua rd i ano . Con questo me todo l ' an ima le p r o s p e r ò o t t i m a m e n t e . I l W e s t e r m a n 
so rveg l iò eg l i stesso l ' a l l evamento del g iovane i p p o p o t a m o i l quale f u sempre i n 
ot t ime cond iz ion i d i salute. A l l ' e t à d i due mes i mang iava g i à l ' insa la ta , l ' e rba ed 
altre sostanze vege ta l i ; a 6 mes i era svel to ed agile come i g e n i t o r i . Doveva essere 
mandato n e l l ' A m e r i c a se t ten t r ionale , m a d isgraz ia tamente m o r ì ne l l ' i ncend io del 
Palazzo d i Cr is ta l lo i n cu i venne esposto per qualche t e m p o . 

P i ù t a r d i l ' a l l evamento degl i i p p o p o t a m i n a t i i n s c h i a v i t ù r i u s c ì abbastanza bene 
anche ne l G ia rd ino Zoologico d i L o n d r a . I l Bar t l e t t descrive m o l t o bene i l pa r to d i 
una f e m m i n a ospite d i que l G i a r d i n o . Disgraz ia tamente i l neonato m o r ì . « N o n m i 
accadde m a i » , dice i l Bar t l e t t , « d i vedere una bestia p i ù v ig i l e e p i ù cauta d i que l la 
nell 'accudire e ne l d i fendere i l p r o p r i o figlio. L a f e m m i n a d e l l ' i p p o p o t a m o è gelosa 
della sua p ro le e p e r c i ò ne rende assai p i ù d i f f i c i l e l ' a l l evamento i n s c h i a v i t ù , p e r c h è 
i l figlio corre sempre per ico lo d i essere calpestato ed ucciso dal la m a d r e che si m u o v e 
sempre colla mass ima v io lenza quando lo crede minacc ia to da qualche per icolo » . Per 
conto m i o o s s e r v e r ò ancora che nel 1 8 7 2 f u a l levato a L o n d r a u n giovane i p p o p o 
tamo, secondo figlio d i una f e m m i n a i v i t enuta i n s c h i a v i t ù . P i ù t a r d i anche nei 
Giardini Zoolog ic i d i Anversa e d i S. P i e t r o b u r g o si o t tennero g l i stessi b u o n i r i s u l t a t i . 

L ' u o m o è i l peggiore nemico d e l l ' i p p o p o t a m o . L à « dove i l padrone della ter ra 
non lo t o r m e n t a » , l ' i p p o p o t a m o p u ò raggiungere u n ' e t à assai avanzata. Sebbene 
si sv i luppi r e l a t ivamente i n f r e t t a , debbono passare m o l t i a n n i p r i m a che abbia a c q u i 
stato la m o l e d e f i n i t i v a a cu i p u ò g iungere . È p robab i l e che a l l ' e t à d i due a n n i sia 
già atto a l la r i p r o d u z i o n e ; lo è d i cer to verso i t re a n n i , m a con t inua a crescere anche 
quando si è g i à r i p r o d o t t o due o t r e v o l t e . Le zanne si a l lungano e s ' ingrossano anche 
più t a r d i , a l l o r c h é l ' a n i m a l e ha acquis tato la sua mole d e f i n i t i v a . Non sappiamo 
quando i n c o m i n c i a invecchiare ed è pu re ignota la du ra t a esatta della sua v i t a . 

L'IPPOPOTAMO LIBERICO O IPPOPOTAMO NANO (Hippopotamus Mberiensis, Choe-
ropsis Uberiensis) è i l secondo rappresentante t u t t o r a v ivente d i questa f a m i g l i a . E 
assai p i ù piccolo del la specie descr i t ta p i ù sopra e la sua area di d i f fus ione pare l i m i 
tata alla Guinea Super iore . Si d is t ingue da l suo gigantesco af f ine per la mo le m o l t o 
meno considerevole e per la mancanza d i u n dente inc i s ivo nel le due p a r t i del la m a 
scella i n f e r i o r e . M i l n e E d w a r d s dice che la sua pelle è color d i rosa, ma Jent ink osserva 
che questo colore si vede sol tanto nelle p e l l i conservate nel le co l lez ion i , i n cui lo s trato 
cutaneo esterno è scomparso . I l Bu t t i ko fe r , i l quale v ide parecchi i n d i v i d u i uccisi da 
poco t empo , r i fe r i sce che i l dorso è d i co lor nero-ardesia , i l ven t re b i anco-ve rdas t ro -

sudicio e i fianchi g r i g i o - a r d e s i a - v e r d o g n o l i . Una f e m m i n a adul ta che r icevet te i n 
regalo pesava a i i ' i n c i r c a 4 0 0 K g . ; l 'al tezza m i s u r a t a da l la spalla era d i 76 c m . e la 

lunghezza to ta le de l corpo g iungeva a 185 c m . d i cu i 17 c m . spet tavano alla coda. 

38. — BREHM, Animali. Voi. 111. 
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I l Bu t t i ko fe r r i f e r i v a recentemente quanto segue i n t o r n o al modo d i v ive re pres
s o c h é ignoto de l l ' i ppopo tamo l iber ico , d i cui i cos tumi dif fer iscono senza dunnic 
alquanto da que l l i de l l ' i ppopo tamo comune. « L ' ippopo tamo l iber ico sì t ra t t iene a 
preferenza nelle foreste e nelle p a l u d i ; pare che manch i a l t u t to nei f ì u m . . La sua 
d i m o r a non è l i m i t a t a ad una cerchia r i s t re t ta e c iò ne rende d i f f i c i l e la caccia; questo 
an imale non percorre sempre g l i stessi sent ier i , anzi , im i t ando l 'esempio dei cingniale 
al quale si avv ic ina mol t i s s imo nel m o d o d i v ivere , i m p r e n d e lunghe escursioni, va 
i n cerca del suo cibo nel cuore della foresta e si r i t i r a nelle pa lud i spesso impenetra
b i l i pei cacciatori . Si ciba d i erbe e d i f r u t t i se lvat ic i . N o n saprei d i re se vada ai pascolo 
d i notte o d i g io rno , ma credo p i ù probabi le che pascoli durante la g iorna ta . È facile 
riconoscerne la presenza osservando le o r m e a l tu t to pa r t i co la r i che lascia nel suolo 
e lo sterco deposto sul te r reno . Questa specie n o n v ive i n schiere numerose come 
quelle fo rma te àdXY Hippopotamus amphibius; l ' i ppopo tamo l iber ico si aggira sempre 
da solo nella foresta ; pare che le singole coppie (dato che questi a n i m a l i v ivano in 
coppie) si aggir ino i n un t e r r i t o r i o m o l t o amp io ; g l i i ppopo tami l i be r i c i sono rari 
dapper tut to , sebbene conosciut i a lmeno d i nome i n ogni parte della L iber ia ». Secondo 
la descrizione del Bu t t iko fe r , le o rme de l l ' i ppopo tamo l iber ico n o n sarebbero punto 
diverse da quelle de l l ' i ppopotamo comune, m a è chiaro che debbono essere assai più 
piccole. La carne de l l ' i ppopotamo l iber ico giovane, cotta a l lo spiedo, è saporitissima 
e r i co rda quel la del c inghiale . 

F i n o r a nessun ippopo tamo l ibe r ico giunse v i v o i n E u r o p a : pochi viaggiatori lo 
hanno veduto anche nella sua pa t r ia . Lo scheletro e la pelle sono tu t to ra raiissimi 
nel le col lezioni p iù r icche. 
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SIBENU (SlRENIA) 

Grandemente sbaglierebbe c h i , cons iderando questo n o m e zoologico d i S i r en i i o 
Sirene, evocasse l ' i m m a g i n e d i quel le poet iche figure d e l l ' a n t i c h i t à , m e t à donne e m e t à 
pesci, che ab i tano le c r i s t a l l ine onde de l m a r e e colle l o ro m o i n e , co l soaviss imo canto, 
con f r equen t i cenni del la testa e col l a m p o sfolgoreggiante deg l i occhi i n v i t a n o g l i 
incauti figli de l la t e r r a a p rec ip i t a r s i nel le l o r o braccia , dove, invece del le do lc i carezze 
desiderate l i aspetta la m o r t e . I na tu r a l i s t i h anno mani fes ta to anche q u i la l o r o grande 
preferenza pe i n o m i poe t i c i , senza da r s i pensiero d i r i m a n e r e fedel i a l la poesia. 11 
nome d i Sirene n o n è pun to adat to agl i a n i m a l i m a r i n i che c i p r e p a r i a m o a s tud ia re , 
nello stesso m o d o i n cu i l ' appe l l a t ivo d i A m a d r i a d e , n i n f a boschereccia del ia Grecia , 
non conviene per n u l l a ad una sc imia p i ù s t rana d 'ogn i a l t r a , m a bel la sol tanto agli 
occhi d i u n na tu ra l i s t a . 

I s i r e n i i , c h i a m a t i i n tedesco Vacche marine, cost i tuiscono u n o rd ine par t i co la re . 
Riguardo al la s t r u t t u r a i n t e r n a si avv i c inano m o l t o ag l i U n g u l a t i e p e r c i ò si pos
sono considerare come una d i r a m a z i o n e d i quest i a n i m a l i , ada t ta t i a v ive re n e l 
l'acqua. M o l t i n a t u r a l i s t i l i r i u n i v a n o al le balene, cost i tuendone p e r ò una f a m i g l i a 
particolare, m a le d i f fe renze che passano f r a i s i r e n i i e le balene sono t a l i da pe rme t 
terci d i separar l i a l t u t t o dag l i a n i m a l i a cu i si avv ic inano per v a r i i r i g u a r d i . I cara t te r i 
d is t in t iv i dei s i r en i i s tanno ne l la testa p iccola , d i s t in ta da l t ronco t e r m i n a n d o i n un 
muso t u r g i d o , nel le l abb ra setolose, nel le n a r i c i che si a p r o n o sul la pun ta del muso , 
nel corpo tozzo, s i ngo l a rmen te c o n f o r m a t o e coper to d i scarsi e co r t i pe l i setolosi e 
nella denta tura al t u t t o pa r t i co la re . Esis tono sol tanto g l i a r t i a n t e r i o r i , t r a s f o r m a t i i n 
pinne p r o p r i a m e n t e dette . La pel le che r iveste i l corpo avvolge pure le d i ta per m o d o 
da imped i re l o r o qua lunque m o v i m e n t o . Sol tanto la d iv i s ione i n t e rna della zampa 
presenta qualche t racc ia esterna del le ungh ie rea lmente esistenti . La coda, che r a p 
presenta pure le e s t r e m i t à p o s t e r i o r i , t e r m i n a i n una p inna . Ci vuo le una forza d i 
immaginazione assai v ivace per considerare anche da lon tano quest i s t r an i a n i m a l i 
come a l t re t tan te v e r g i n i m a r i n e : l ' eno rme e tozzo an ima le n o n ha a l t ro d i comune 
col bel co rpo del la donna se n o n che l 'esistenza del le m a m m e l l e collocate sui pet to . 
(fra le zampe a n t e r i o r i ) , le q u a l i sono assai p i ù sporgen t i d i quel le degl i a l t r i m a m 
mife r i . 

L ' o r d i n e d i cu i t r a t t i a m o comprende una sola f a m i g l i a , i M A N A T T D I ( M A N A T I D A E Ì . 

la quale si d i v i d e i n t r e gener i d i cu i uno è cos t i tu i to dal la Vacca m a r i n a p rop r i amen te 
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detta o R i t i n a , che p e r ò n o n appart iene g i à p i ù agli a n i m a l i v i v e n t i . I s ingol i generi si 
d is t inguono f r a lo ro i n m o d o essenziale pe i cara t ter i della denta tura . Mentre la ritina, 
o r m a i scomparsa dal la fauna terrestre , invece dei den t i , aveva soltanto una piastra 
cornea nel palato e nel la par te i n t e rna del la mascella in fe r io re , g l i a l t r i s i ren i i sono 
f o r n i t i d i dent i nelle due mascelle. Secondo le u l t i m e osservazioni del Dol io , i l quale 
considera la r i t i n a estinta come u n Halicore che abbia perduto i den t i , i t re generi 
d i cui abbiamo parlato n o n sarebbero p i ù che due : Halicore e Manatus. 

I cara t ter i esterni dei s i r en i i tu t to ra v i v e n t i sono appunto que l l i t e s t é r i f e r i t i . 
Volendo seguire g l i s tud i i del Carus, c o n v e r r à aggiungere ancora quanto segue in torno 
al lo scheletro e ai viscer i . I l cranio è re la t ivamente cor to , mediocremente arcuato nella 
parte posteriore e p i ù sott i le nel la par te poster iore dell 'osso f r o n t a l e ; l 'arcata zigo
mat ica è robusta ; esiste un 'apof is i z igomatica larghiss ima che par te dall 'osso temporale; 
le ossa f r o n t a l i de l imi tano poster iormente ad arco l ' aper tura nasale e por tano sul loro 
marg ine anter iore le piccole ossa nasa l i ; ne i Dugonghi le ossa palat ine sono molto 
svi luppate , dovendo sostenere i grossi dent i i nc i s iv i , s i m i l i a zanne; invece si a l lun
gano alquanto ne i L a m a n t i n i o Mana t i ; la rocca petrosa è soltanto collegata alle ossa 
che la circondano per mezzo d i una s u t u r a ; la mascella i n f e r io re è cor ta e si distingue 
pe l pezzo ar t icolare alto e per l ' apof is i coronoide svi luppata : ambedue le mascelle 
sono armate d i den t i . Siccome manca i l sacro o l t r e alle sette ver tebre cervicali , la 
colonna vertebrale contiene soltanto u n dato n u m e r o d i ver tebre dorsa l i , l ombar i e 
caudal i , f o rn i t e d i appendici m o l t o sempl i c i ; lo sterno è cos t i tu i to d i v a r i pezzi col
locat i uno d ie t ro a l l ' a l t ro . L 'omop la t a t r iangolare è a r ro tondata sul l 'angolo anteriore 
in te rno e fo rn i t a d i una spina ; lo scheletro è m o l t o aff ine a quel lo degli a l t r i m a m 
m i f e r i , p o i c h é la zampa conserva uno sv i luppo notevole, le d i ta sono mobi l iss ime e 
costi tuite d i t re fa langi ; i l bacino è rappresentato da u n osso cor to , s im i l e ad una 
costola, i l quale è collegato alla breve apofis i trasversale del la terza ver tebra che segue 
l ' u l t i m a ver tebra f o r n i t a d i costole e a l l ' e s t r e m i t à i n f e r i o r e presenta u n breve osso 
del pube i l quale incon t ra a sua vol ta quel lo della par te i n f e r i o r e ; nei l aman t in i si 
osserva u n ischio separato dal la colonna ver tebra le . La denta tura va r i a ne i singoli 
gener i . Le ghiandole sa l ivar i esistono soltanto ne i dugongh i ; lo s tomaco è diviso in 
una parte anter iore p i ù ampia e i n una poster iore p i ù stret ta per mezzo d i uno stroz
zamento ; d a l l ' e s t r e m i t à cieca della parte an te r iore penzola u n cu i d i sacco ghiandolare; 
sul lo s trozzamento si t rovano due annessi dello stomaco a fondo cieco. 

I s i r en i i abi tano a preferenza le acque poco profonde e i seni d i mare dei paesi 
c a l d i ; si t rat tengono v o l o n t i e r i presso le foc i dei fiumi e dei t o r r e n t i , là dove le acque 
hanno una p r o f o n d i t à poco considerevole. Sono r a r i s s i m i nel la zona temperata, ma 
n o n possiamo d i r nu l la d i posi t ivo i n t o r n o alla l o ro presenza p e r c h è sfuggono quasi 
sempre al la nostra osservazione. Sappiamo tu t t av i a che cambiano spesso d imora : 
i m p r e n d o n o lunghe escursioni d i var ie m i g l i a , s ' in ternano nel le t e r re e giungono fino 
ai l aghi comun ican t i coi fiumi p i ù g r a n d i . V i v o n o i n coppie o i n p icco l i b ranchi ; si 
dice che r i spe t t ino r igorosamente lo stato coniugale e che i l maschio n o n abbandoni 
m a i la sua f e m m i n a . Sono a n i m a l i assai p i ù acquat ic i delle foche ; i n f a t t i è difficile 
che i l lo ro tozzo corpo spunt i o l t r e i l l i ve l lo dell 'acqua. Non hanno l ' ag i l i t à degli a l t r i 
m a m m i f e r i m a r i n i , nuotano e si tu f fano sott 'acqua con grande maest r ia , m a scansano 
le acque m o l t o profonde , forse p e r c h è n o n s i sentono capaci d i sa l i re a gal la e d i 
scendere verso i l fondo del mare , a l ternatamente . Sulla t e r ra s t r isciano a stento per 
b r e v i t r a t t i ; le l o r o p inne sono t roppo debol i per sorreggere la massa del corpo , tanto 
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più che questo è ben lon tano dal possedere la flessibilità che d is t ingue i l corpo 
delle foche. 

1 s i r e n i i si c ibano d i p iante m a r i n e , d i alghe e d i erbe che a l l i gnano sul fondo o 
sulla r i v a del m a r e , m a sono pure g h i o t t i delle p ian te acquat iche che prosperano ne i 
bassi f o n d i dei fiumi: sono i sol i m a m m i f e r i acquat ici che v i v o n o d i sostanze vegeta l i . 

Colle t u m i d e l abbra sradicano i l c ibo dal fondo del m a r e e ne i n g h i o t t o n o ogni vo l ta 
una grande q u a n t i t à , come g l i i p p o p o t a m i . I l l o r o s terco, s imi l e a que l lo dei b o v i d i 
nella f o r m a e nel l 'aspet to , r i c o p r e i n grande q u a n t i t à la superf ic ie del l 'acqua nei 
luoghi i n cui sogl iono t ra t teners i . 

Come t u t t i g l i a n i m a l i m o l t o v o r a c i , i s i r e n i i sono l e n t i , o t tus i e d o l a l i d i u n ' i n 
telligenza m o l l o scarsa. L ' u o m o l i considera come a n i m a l i mansue t i e i n n o c u i che 
passano la l o r o v i t a mang iando e d o r m e n d o . N o n essendo t r o p p o t i m i d i n è t e m e r a r i , 
vivono i n pace cogl i a l t r i a n i m a l i , preoccupandosi sol tanto del c ibo necessario alla 
loro a l imentaz ione . Hanno un ' in t e l l igenza assai l i m i t a l a . 1 due sessi sono m o l t o a f fe 
zionati f r a l o r o , si d i f endono e si p ro teggono a v icenda . Le m a d r i p rod igano ai figli 
amorose cure e se l i at taccano a l pet to per f a r l i poppare come f anno le donne , ado
perando a questo scopo una del le p i n n e che sostituisce i l braccio del la donna e col la 
quale s t r ingono a l co rpo l ' ama to figlio. Quando sono a d d o l o r a t i o minacc ia t i da u n 
grave per ico lo i s i r e n i i p i angono o a lmeno lasciano sgorgare abbondan t i l a g r i m e dagl i 
occhi ; questo fa t to c ' i ndu r r ebbe ad a t t r i b u i r l o r o una grande sensibi l i là d ' a n i m o . Ciò 
non è v e r o : le l a g r i m e dei s i r e n i i n o n hanno nessuna rassomigl ianza con quel le delle 
eroine del la leggenda: sono i n s i g n i f i c a n t i . Anche la voce dei l a m a n t i n i n o n r i co rda 
per nul la i l dolce canto del le v e r g i n i m a r i n e , p e r c h è consiste so l tan lo i n poch i suoni , 
cupi e sommessi . Ment re r esp i rano i s i r e n i i sbuf fano con r u m o r e . 

Conviene osservare ancora che i s i r e n i i n o n sol tanto possono soppor ta re la schia
vi tù , m a sono pure suscet t iv i d i u n cer to grado d i addomest icamento . 

La carne, i l grasso, la pelle e i den t i dei s i r e n i i vengono adopera t i per v a r i u s i ; 
non abbiamo nessun a l t r o ragguagl io i n t o r n o agl i u t i l i che l ' u o m o p u ò r i cava re dal 
loro corpo . 

Nei L A M A N T I N I O M A N A T I ( M A N A T U S ) la p i n n a caudale è a r ro tondata ; i l corpo p i s c i 
forme è coperto d i pel i m o l t o r ad i e co r t i che si t r a s f o r m a n o i n setole p i ù fitte sol tanto 
sul muso. Sulle d i t a del le p inne pe t t o r a l i tondeggian t i si osservano qua t t ro piccole 
unghie piane. Sol tanto g l i i n d i v i d u i g i o v a n i sono f o r n i t i d i dent i i n c i s i v i i qua l i cadono 
presto; neg l i i n d i v i d u i vecchi r i m a n g o n o solamente i m o l a r i . Di quest i 7 od 8 sono 
in a t t i v i t à , p e r c h è , come l 'e lefante, i l l a m a n t i n o possiede la f a c o l t à d i sur rogare con 
denti n u o v i q u e l l i che si sono l ogo ra t i per m o d o che la fila ne p u ò contenere 8 
o 10. Le due specie amer icane che appar tengono a questo genere abi tano i fiumi che 
si gettano n e l l ' A t l a n t i c o e le spiagge v ic ine comprese f r a i l 2 5 ° grado d i l a t i tud ine n o r d 
e i l 19° grado d i l a t i t u d i n e sud. La specie a f r i cana (M. senegalensis), o l t r e al lago 
Tsad, abi ta g l i a f f l u e n t i dei g r a n d i fiumi occ identa l i e i fiumicelli della costa che sboc
cano n e l l ' A t l a n t i c o f r a i l 2 0 ° grado d i l a t i t u d i n e n o r d e i l 1 0 ° grado d i l a t i tud ine s u d ; 
la presenza dei l a m a n t i n i venne pu re confe rma ta e r roneamente i n var ie p a r t i d e l 

l 'Afr ica m e r i d i o n a l e . 

Il LAMANTINO propriamente detto, chiamato PESCE-BUE dai Portoghesi e APIA 

dagli I n d i a n i ( M A N A T U S L A T I R O S T R I S , australis, amerìcanus, atlanticus, Trichechus 



600 Ordine dodicesimo: Sirenii 

Lamantino (Manatus latirostris). 1 / 2 0 della grandezza naturale. 

manatus), è la specie più conosciuta ed osservata con maggior esattezza. La sua lun
ghezza giunge a 3 m . , i l peso a 300 , e, secondo i l Kappler , pe r f ino a 4 0 0 K g . ; tuttavia 
g l i A m e r i c a n i accertano d i aver veduto dei l a m a n t i n i assai p iù grossi , l u n g h i 5 e talora 
anche 6 m . Una pelle quasi affa t to nuda, f o r n i t a d i b r e v i setole disposte alla distanza 
d i 18 m m . l 'una da l l ' a l t ra , r i copre i l corpo. Questa pelle è d i color gr ig io-azzurro
gnolo u n i f o r m e che si oscura a lquanto sul dorso e sui fianchi e assai meno nella parte 
i n f e r i o r e del corpo. Le setole hanno una t in t a g ia l lognola . 

Le p r i m e noz ion i esatte i n t o r n o a questo an imale ci f u r o n o r i f e r i t e da Humboldt . 
Dopo d i aver sezionato u n l aman t ino lungo 3 m . , a Carr ichana, nel la par te inferiore 
del l 'Orenoco, egl i scrisse quanto segue: I l labbro superiore è m o l t o sporgente, r ive
st i to d i una pelle sot t i l i ss ima e serve d i proboscide o d i organo ta t t i l e . L a c a v i t à boccale, 
caldissima ne l l ' an imale ucciso da poco, ha una conformaz ione m o l t o s t rana. La lingua 
è quasi i m m o b i l e , m a d inanz i ad essa si t r ova i n ogni mascella una sporgenza car
nosa che corr isponde ad una c a v i t à r ives t i ta d i una pelle dur i s s ima . Sezionando l 'animale 
dal la par te del dorso si r i m a n e c o l p i t i da l la mole , da l la f o r m a e da l la lunghezza dei 
suoi p o l m o n i i q u a l i sono lungh i 1 m . , hanno cel lule s t r ao rd ina r i amen te grandi e 
possono contenere una q u a n t i t à d 'ar ia veramente enorme . L o s tomaco è diviso a 
ventagl io , l ' in tes t ino supera la lunghezza d i 3 0 m e t r i . 
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L a l t r a specie amer i cana ( M A N A T U S I N U N G U I S , exunguis, australis, amerìcanus, 
atlanticus), s i d i s t ingue da l l a m a n t i n o p r o p r i a m e n t e de t to pe l c ran io p i ù s t re t to € 
cost i tu i to d i ossa p i ù s o t t i l i . F i n o r a la presenza d i questa specie venne accertata sol
tanto n e l corso super io re delPOrenoco e de l F i u m e del le A m a z z o n i ; p u ò dars i che 
abi t i anche i fiumi l i t t o r a l i m i n o r i de l Bras i le fino al le r e g i o n i che si t r o v a n o a sud 
del F i u m e d i S. Matteo d i cu i nessuno p o t è r iconoscere a quale specie appar tengono i 

s i reni i che lo ab i t ano . 

Il lamantino abita la costa orientale della Florida, le coste delle Grandi e delle 
Piccole A i i t i l l e , i l F i u m e Maddalena, la costa o r ien ta le d e l l ' A m e r i c a del Sud e i fiumi 
annessi fino a l sud del Capo N o r d , m a sopra tu t to i l S u r i n a m . È p robab i l e che questo 
sb. l 'unico s i renide p r o p r i o de l go l fo de l Messico. H u m b o l d t o s s e r v ò che i l l a m a n t i n o 
'A t rat t iene v o l o n t i e r i ne i m a r i dove esistono po l le d 'acqua do lce ; r isale per l ungh i 
t ra t t i i l corso dei fiumi; quando le l o r o acque s t r a r ipano , si r i covera ne i laghi e nel le 
paludi . « Verso sera » , dice H u m b o l d t , « passammo d i n a n z i al la foce del Cano del 
Manati, cos ì ch iamato per la q u a n t i t à s t e rmina t a d i l a m a n t i n i e m a n a t i che l ' u o m o 
vi cattura ogn i anno . L ' acqua era t u t t a coper ta de l lo sterco fetente d i questi a n i m a l i , 
comuniss imi ne l l 'Orenoco , specia lmente al d i so t to del le cascate nel Meta e n e l l ' A p u r e » . 

I l m o d o d i v ive re de l l a m a n t i n o n o n è p u n t o d iverso da que l lo degl i a l t r i s i r e n i i . 
Diversi v i agg ia to r i accer tarono che n o n d i rado esso balza f u o r i del l 'acqua per pascolare 
a terra, c iò che p e r ò f u smen t i t o fin da l secolo scorso. I l l a m a n t i n o mang ia sol tanto 
le erbe che a l l i gnano ne l l ' acqua . Siccome nei l u o g h i p i ù t r a n q u i l l i t u t t i i fiumi de i 
paesi m e r i d i o n a l i sono r i c c h i s s i m i d i p ian te acquatiche d ' ogn i sor ta , esso n o n soff re 
di certo la fame e n o n è costret to ad a l lon tana r s i da l la sua d i m o r a per cercare i l c ibo 
di cui ha bisogno. Mangia tan to che r i e m p i e comple tamen te lo s tomaco e l ' i n t e s t i no 
quando è sazio si adagia ne i bassi f o n d i dove p u ò sol levare la testa f u o r i del l 'acqua 
senza aver b isogno d i r i s a l i r e a ga l la e d i r i t u f f a r s i ad ogn i m o m e n t o nel le acque 
profonde : sonnecchia per va r i e ore de l la g io rna t a . Quando è svegl io l o s i vede spor 
gere dal l ' acqua a l l o r c h é v iene a gal la per resp i ra re , c i ò che g l i accade sovente m a l 
grado i g r a n d i se rba to i d ' a r ia d i cu i è f o r n i t o e questa è appun to la rag ione per cui 
preferisce i l u o g h i dove l 'acqua è bassa. I l t empo i n cui r i c o r r o n o g l i accoppiament i 
è tu t tora ignoto e sono pure i nce r t i i ragguagl i che abb iamo i n t o r n o al la r i p r o d u z i o n e . 
Alcuni na tu ra l i s t i accertano che la f e m m i n a par tor isce due p i c c i n i per v o l t a ; a l t r i 
invece par lano d i u n solo na to . T u t t i sono c o n c o r d i ne l van ta re i l grande affe t to della 
madre per la sua p ro l e , i l l a m a n t i n o è oggetto d i una caccia accanita i n t u t t i i l uogh i 
in cui v ive . L a sua carne è considerata come malsana e tale da p r o d u r r e la f ebbre , 
ma è p e r ò m o l t o sapor i ta . H u m b o l d t dice che rassomigl ia p iu t tos to a quel la del maia le 
anz iché a que l la de l manzo . Salata e disseccata a l sole si p u ò conservare tu t to l ' anno . 
Gonzalo Oviedo vanta questa carne e racconta che ne l 1 5 3 1 ne p o r t ò u n poco i n Spagna 

e la p r e s e n t ò a l l ' i m p e r a t r i c e . « E r a cosi sapor i ta » , d i c ' eg l i , « che t u t t i la credet tero 
carne d ' I n g h i l t e r r a » . M o l t i I n d i a n i n o n ch iedono m i g l i o r v ivanda del la carne dei 
l amant in i e p e r c i ò inseguono accani tamente questi a n i m a l i . Invece a l t re t r i b ù accer
tano che m o r i r e b b e r o senza dubb io se mangiassero la l o ro carne e l i hanno in o r r o r e : 
infat t i una v o l t a i n cu i i l B o m p l a n d n e uccise u n o , t u t t i g l i I n d i a n i present i a l l a caccia 

si nascosero per n o n essere cos t re t t i a toccar lo . 
La caccia de l l a m a n t i n o è abbastanza sempl ice . I caccia tor i si avv ic inano i n barca 

ai luogo dove pascolano i l a m a n t i n i ed aspettano che vengano a gal la per resp i ra re . 
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Colpiscono l ' an imale colle freccie oppure lo t rascinano presso la barca colla fiocina, lo 
legano e lo uccidono nel le barchette adoperale nei fiumi de l l 'Amer ica mer id iona le . 
Conviene osservare tu t tav ia che alle f reccie sono attaccati mediante apposite funicel le 
leggieri pezzi d i legno i qua l i ind icano i l luogo i n cui si t r ova i l l aman t ino fe r i to . I 
l a m a n t i n i vengono ca t tu ra t i quasi sempre i n mezzo al fiume; per ottenere Io scopo 
desiderato i cacciatori r i e m p i o n o d'acqua la barca fino a i due terz i della sua capac i t à , 
la spingono sotto i l l aman t ino e la svuotano per mezzo d i una zucca. L ' an ima le è cat
t u r a l o p iù faci lmente dopo le g r and i inondaz ion i , quando dai fiumi è passato nei laghi 
o nelle pa lud i i n cui l 'acqua decresce m o l t o i n f r e t t a . A l l o r c h é i Gesuiti occupavano 
le miss ioni del l 'Orenoco, venivano t u t t i g l i ann i a l d i sotto de l l 'Apure per i n c o m i n 
ciare cogli I n d i a n i , dopo g l i esercizi r e l ig ios i , una grande caccia ai s i r en i i . I I grasso 
dei l a m a n t i n i ca t tu ra t i serve per le lampade del la chiesa, m a p u ò essere anche ado
perato i n cucina, n o n avendo l 'odore r ipugnante del grasso delle balene e degli a l t r i 
m a m m i f e r i m a r i n i . La pelle mo l to spessa viene tagliata i n striscie adoperate come 
fruste e come corde, ma i n s e r v i b i l i nel l 'acqua p e r c h è v i marc iscono. 

Le opere lasciate dagl i s c r i t t o r i p i ù an t i ch i ci insegnano che i l l aman t ino p u ò essere 
addomesticato. I l Mar ty r , v iaggiatore che m o r i ne l p r i m o quar to del x v i secolo, rac
conta che u n cacico del l ' i sola d i San Domingo fece r i p o r r e i n u n Iago e cibare con 
pane fat to d i grano europeo u n pesce giovane, piccolo ancora, che era stato preso in 
mare . « Coll 'andar del t empo questo an imale d ivenne cos ì domest ico che si avvicinava 
a t u t t i que l l i che lo chiamavano, mangiava i l pane nella mano de l l ' i nd iv iduo che 
gl ielo o f f r i v a , si lasciava accarezzare da t u t t i e t raspor tava da una sponda a l l ' a l t ra del 
fiume le persone che g l i sedevano i n groppa . Questo doci le an imale visse a lungo in 
quel lago con sommo piacere d i t u t t i . L a gente veniva da ogni par te dell ' isola per 
vederlo accorrere al la r i v a a l r i c h i a m o d i ognuno e per fa rs i t rasportare dall 'una 
a l l ' a l t r a sponda. Ma una vo l ta , essendo scoppiato u n t r emendo tempora le che ingrossò 
enormemente le acque del lago, questo s t r a r i p ò e i l l a m a n t i n o , t rascinato nel mare, 
n o n f u m a i p i ù veduto da nessuno ». Gomara , i l quale racconta senza dubbio la stessa 
s tor ia , aggiunge ancora che i l l a m a n t i n o aveva passato 26 ann i ne l lago Guaynabo ed 
era diventa to grosso come u n de l f ino . 

I ragguagli r i f e r i t i da v a r i osservator i p i ù recent i confe rmano pienamente la 
v e r i t à d i ta l i asserzioni. Trovandos i nel S u r i n a m i l Kapple r c e r c ò d i addomesticare 
u n giovane l a m a n t i n o e scrisse al Rosenberg quanto segue i n t o r n o a c i ò : « Appena 
r icevet t i l ' an imale chiusi per u n certo t r a t to u n largo ruscello che si gettava nel fiume 
a poca distanza dalla m i a d i m o r a e v i collocai i l l aman t ino . Da p r i n c i p i o esso rifiutò 
qua lunque cibo : non prendeva a l t ro che lat te che p e r ò e ravamo cos t re t t i a fargli 
i n g h i o t t i r e per forza . Appena ne aveva bevuto abbastanza scuoteva la testa e allora 
g l i i n t roducevamo a v i v a forza alcune banane m a t u r e nel la bocca. Faceva due pasti 
al g io rno , uno al m a t t i n o e l ' a l t ro alle 5 d i sera; beveva a l l ' i nc i r ca mezzo l i t r o di latte 
per vo l t a e mangiava 6-8 piccole banane; ma i l pasto durava spesso t re q u a r t i d'ora, 
p e r c h è i l l a m a n t i n o se ne andava onde t ras tu l l a r s i nel l 'acqua per qualche momento , 
po i to rnava ind ie t ro per r ip rendere i l pasto i n t e r r o t t o . Col l ' andar del t empo divenne 
m o l t o domest ico, m a d i m o s t r ò sempre d i avere una in te l l igenza assai l i m i t a t a , vista e 
ud i t o debo l i s s imi . Appena m i vedeva giungere presso la r i v a del bacino i n cui era r i n 
chiuso, cor reva verso d i me , f iu tava le m i e gambe e cercava d i v e n i r m i i n grembo 
se stavo seduto. Disgrazia tamente la povera bestia m o r ì dopo diciassette mesi d i schia
v i tù a bo rdo dei vapore sul quale l ' avevo imbarca ta per t r a spor t a r l a i n Ingh i l t e r ra ». 
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Nel 1 8 6 4 i l L a t i m e r , console aus t ro -ungar ico a P o r t o r i c o , r icevet te i n regalo una coppia 
d i l a m a n t i n i v i v i e l i co l locò i n u n ' a m p i a vasca f o r n i t a l a t e ra lmen te d i var ie incava 
t u r e ; p i ù t a r d i m a n d ò i due m a n a t i i n I n g h i l t e r r a , m a n o n f u p i ù f o r t u n a t o de l K a p p l è r . 
F ina lmen te i l G u n n i n g h a m r i fer i sce che ne l 1867 egl i c o l l o c ò due l a m a n t i n i i n una 
vasca de l g i a r d i n o p u b b l i c o d i R io Giane i ro , ab i ta ta da parecchi c a i m a n i e da m o l t i 
uccell i acqua t ic i . Ne l 1 8 7 0 i suoi l a m a n t i n i erano g i à l u n g h i m . 1,5 e v ivevano ben is 
simo nel la l o r o piccola vasca. Uno d i essi aveva s t re t to una grande amic iz ia con u n 
cignc t enu to i n s c h i a v i t ù i l quale per par te sua s i era avvezzato senza a lcuna d i f f i co l t à 

alla compagn ia de l lo s t rano p r i g i o n i e r o e lo seguiva dappe r tu t t o , per m o d o che i v i s i 
ta tor i de l g i a r d i n o , vedendo i l c igno , sapevano t rova re senza a lcun dubb io i l l a m a n t i n o . 
Quest 'ul t imo si era addomest ica to a m e r a v i g l i a : se qua lcheduno get tava u n fascio 
d'erba sul l ' acqua del la vasca, esso s i avv ic inava a l l ' i s tan te a l c ibo desiderato, sol levava 
f u o r i del l ' acqua le sue grosse l a b b r a coperte d i setole e p rendeva pe r f i no i l c ibo dal le 
mani del la gente. I l C u n n i n g a m l o v ide va r i e vo l t e pascolare l ' e rba che spuntava 
in to rno a l la vasca, sol levando f u o r i del l ' acqua la testa e la par te an te r io re de l co rpo , 
mentre con una del le p inne si appoggiava sulle p i e t r e o su l m a r g i n e de i bacino per 

poter abboccare l ' e rba desiderata. 

* 
* * 

Il DUGONGO (HALICORE DUJONG, H. cetacea, E. australis [?]) rappresenta il 
genere dei D U G O N G H I ( H A L I C O R E ) . Questo a n i m a l e , no to da m o l t i secoli a i Cinesi ed 
agli A r a b i , è uno dei rappresen tan t i p r i n c i p a l i d e l l ' i n t i e r a f a m i g l i a , m a f u p r e s s o c h é 
ignoto agli Eu rope i fin verso i l p r i n c i p i o de l corrente secolo. P u ò dars i che Megastene 
ed El iano vogl iano ind ica re i d u g o n g h i pa r l ando d i ce r t i a n i m a l i p r o p r i de l m a r del le 
Indie che hanno qualche analogia col co rpo del la donna . L a « Vergine d i m a r e » 
sezionata da l med ico portoghese Bosquez, g l i « U o m i n i m a r i n i » e le « donne m a r i n e » 
che i l V a l e n t y n descriveva ag l i Olandesi d i cendo l i f o r n i t i d i una coda la rgh iss ima, 
non erano a l t r o che d u g o n g h i ; m a tu t te le descr iz ion i d i quest i a n i m a l i sono cos ì 
inesatte che n o n ci possono f o r n i r e nessun ragguagl io preciso i n t o r n o ad essi. I f rancesi 
Diard e Duvaucel s tud ia rono per la p r i m a vo l t a i dugongh i con qualche at tenzione e 
r i f e r i rono i p r i m i ragguagl i esatt i a l o r o r i g u a r d o . Quoy e G a i m a r d ne fecero i l p r i m o 
buon disegno; i l R i i p p e l che t r o v ò ne l Mar Rosso quest i s i r e n i i ne descrisse con m o l t a 
efficacia i l m o d o d i v ive re . 

I l dugongo acquista una lunghezza va r i ab i l e f r a 3 e 5 m . I l col lo cor to e grosso, 
ma d i s t in to da l l a testa, è u n i t o a l co rpo senza alcuna t r ans i z ione ; i l corpo é u n i f o r 
memente tondeggiante , dal la regione de l col lo ingrossa progress ivamente fin verso i l 
mezzo e d i là si assott igl ia fino al la coda. Le p i n n e pe t t o r a l i si t r ovano d ie t ro le aper
ture degli o recchi , a poca dis tanza da i m e d e s i m i , n e l l ' u l t i m o terzo dell 'al tezza del 
corpo; n o n sono m o l t o lunghe , m a larghe, tondeggian t i sul m a r g i n e an ter iore , a f f i la te 
pos ter iormente . Le d i t a si r iconoscono sol tanto toccandole ; non esiste alcuna traccia 
di unghie . La coda è cos t i tu i ta da una p i n n a a p p u n t i t a , d i f o r m a semi lunare . Nel muso 
corto e grosso, m i scr ive i l K l u n z i n g e r , conviene osservare i l l abb ro super iore p ia t to , 
diret to ob l i quamen te da l l ' a l to a l l ' i n d i e t r o e i n basso, sotto i l quale sporge una p r o t u 
beranza a f f i l a ta ne l la par te i n f e r i o r e . Pos te r io rmen te questa pro tuberanza comunica 
con una l a m i n a boccale pa r t i co la re che r i cop re l'osso pa la t ino . Un 'a l t r a l amina boccale 

simile a questa giace sul la mascella i n f e r i o r e . I l l abb ro i n f e r i o r e f o r m a una sporgenza 
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esattamente de l imi ta ta nella parte posteriore. Le na r i c i che si t rovano sulla parte 
superiore del muso, sono vic ine e f o r m a n o due fessure semi luna r i ; g l i occhi piccoli, 
ova l i , ma assai convessi e sporgent i , sono n e r i , si t r ovano i n una fessura trasversale, 
sono c i rconda t i sul marg ine superiore da una corona semici rcolare d i c ig l i a ; non 
hanno palpebre, ma una m e m b r a n a n i t t i t an te e si possono chiudere mediante una 
contrazione della pelle; g l i orecchi sono appena ind ica t i da piccole aper ture tondeg
g i a n t i . La pelle ha una t in ta p lumbea , opaca, oppure azzur ro-gr ig ias t ra che diventa 
verde-gia l lognola lungo i l dorso e sulla testa, e azzur ro -ca rn ic ina nel la par te inferiore 
del c o r p o ; è cosparsa qua e là d i striscie l o n g i t u d i n a l i p i ù scure, l iscia e lucente, 
meno su l l ' addome dove diventa rugosa e i n generale presenta m o l t e c i ca t r i c i ; i peli 
setolosi che v i sono sparsi spuntano da certe fossicine pa r t i co l a r i , sono b r e v i , sott i l i , 
m a r i g i d i , i n parte v i v i e i n parte g ià m o r t i ; sul l abbro super iore si t r a s fo rmano in 
aculei p rop r i amen te de t t i . Le p inne sono perfe t tamente nude ; la coda presenta alcune 
traccie d i pe l i . La dentatura si compone d i dent i i nc i s iv i e m o l a r i p r i v i d i radice; col 
procedere d e l l ' e t à g l i i nc i s iv i cadono i n g ran pa r t e ; nel le f e m m i n e sono b r e v i , ottusi 
ed a f f i l a t i , nei maschi p i ù f o r t i , t r i a n g o l a r i e foggia t i a scalpello. I c inque m o l a r i che 
si t r ovano d 'ambo le pa r t i delle mascelle aumentano d i grossezza dal lo innanz i allo 
i n d i e t r o . I can in i mancano assolutamente. Tu t t av ia nel maschio si sv i luppano due 
dent i a n t e r i o r i l u n g h i da 20 a 25 c m . e le zanne grosse 2 c m . le q u a l i sono ricoperte 
dal la gengiva fino ai sette o t t av i della lo ro lunghezza. 

Pare che i l dugongo si t r o v i i n tu t te la p a r t i dell 'Oceano Ind i ano e nel le regioni 
annesse. È comune nei m a r i che bagnano la Cina, nel cosidetto Mare del Sud, nel 
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Mare d i Su lu , d i Banda e del la Sonda ; verso n o r d g iunge fino a l la m e t à de l Mar 
Rosso dove è no to a t u t t i . T u t t i i m a r i n a i lo hanno veduto e sarebbe d i f f i c i l e chiedere 
invano ad uno d i essi no t iz ie del N E K H E E L B A H R (Camelo d i m a r e ) , del G I L I D , del 
D A L I L E O d e l l ' U R U M , come viene ch iamato nel Sud. G l i i n d i g e n i descr ivono v o l o n t i e r i 
i l dugongo con no tevole eff icacia, m a senza soverch i p a r t i c o l a r i . Verso Or iente questo 
\L male ab i t a le coste del la Nuova Guinea e del Queens land; verso Sud g iunge fino 
aua Baia d i M o r e t o n . 

Riassumendo tu t te le no t iz ie p u r t r o p p o ancora m o l t o scarse che vennero r i f e r i t e 
fino ad oggi i n t o r n o a l dugongo, poss iamo d i r e che questo an imale si t ra t t i ene a p r e 
ferenza ne l m a r e , p i ù d i rado nel le acque do lc i a l l a foce dei fiumi, m a n o n abi ta m a i 
i f r u m i stessi; prefer isce la v i c inanza del le coste e n o n s ' i no l t r a i n a l to m a r e o l t r e 
la zona del la vegetazione s o t t o m a r i n a . I seni poco p r o f o n d i i n cu i i l sole penetra f a c i l 
mente e r iscalda l 'acqua p r e s s o c h é s tagnante i n cui a l l ignano i n g r a n copia le p iante 
mar ine cost i tuiscono le sue d i m o r e p red i l e t t e . N o n sale quasi m a i a t e r r a ; è p robab i le 
che g l i i n d i v i d u i i q u a l i f u r o n o v e d u t i a t e r r a da qualche v iaggia tore , v i fossero s ta l i 
t rasporta t i da l la marea , e a l l o r a , essendo r i m a s t i i n d i e t r o , considerando t r o p p o grave 
fatica i l t rasc inars i fino a l l ' acqua , aspet tarono t r a n q u i l l a m e n t e che la marea venisse 
a r i p r e n d e r l i . D a l f o n d o d i quest i seni i l dugongo viene a ga l la a lmeno una vo l t a per 
minuto , sol leva i l naso e t a lo r a anche una par te del co rpo dal l ' acqua, resp i ra e to rna 
a scendere p lac idamente su l fondo de l m a r e . 

I pescatori accertano che i l dugongo v i v e i n coppie e p i ù d i rado i n piccole f a m i g l i e ; 
ma tale asserto si appl ica p iu t tos to a i seni d i m a r e d e l l ' A r a b i a che non al le a l t re p a r t i 
dell'Oceano I n d i a n o dove si aggi ra qualche v o l t a i n b r a n c h i abbastanza n u m e r o s i . 

I l K l u n z i n g e r intese d i r e da i pescator i a r ab i che n e l Mar Rosso i dugongh i n o n si 
incontrano m a i i so la tamente , m a sempre a lm eno i n coppie e spesso i n b r a n c h i p i ù 
numerosi c o m p o s t i d i o t to e anche d i d iec i i n d i v i d u i . Sebbene la coda del dugongo 
abbia una fo rza enorme , i m o v i m e n t i d i questo an ima le sono l e n t i e s tenta t i . F u osser
vato per caso che per mang ia re i l dugongo r i m a n e sdra ia to i ndo len t emen te sul fondo 
del mare e s radica col le grosse e du re l a b b r a le p ian te m a r i n e che a l l ignano sugl i 
scogli o sul foudo de l m a r e e che cos t i tu iscono la par te p r i nc ipa l e del suo c ibo . F i n c h é 
trova una q u a n t i t à d i c ibo suff ic iente a i suoi b i sogn i i l dugongo n o n si a l lon tana dal la 
dimora prescel ta ; m a quando ha b ruca to i n t i e r a m e n t e i l suo pascolo s o t t o m a r i n o , si 
avvia verso a l t r i l u o g h i do ta t i del le p r o p r i e t à necessarie per t r a t t ene r lo . È p robab i l e 
che i f o r t i s s i m i u r a g a n i , i q u a l i , i n certe s tag ion i de l l ' anno , sconvolgono l 'Oceano 
Indiano, abbiano una grande in f luenza sul le sue e m i g r a z i o n i . Le onde fo r t emen te 
agitate da l l a bufera lo i n v i t a n o a r i cove ra r s i ne i seni o ne i g o l f i i n cui la sua innata 
indolenza t r o v a campo a man i fes ta r s i . L a sua comparsa i m p r o v v i s a i n m o l t i l u o g h i 
fa cui manca d u r a n t e la magg io r par te de l l ' anno d i m o s t r a che la causa delle suddette 
emigrazioni sta appun to nel le v i o l e n t i bur rasche a cui va soggetto l 'Oceano I n d i a n o . 
Durante l ' i n v e r n o e m i g r a verso n o r d . 

Le f a c o l t à i n t e l l e t t u a l i del dugongo c o r r i s p o n d o n o per fe t tamente al la tozza gof 
faggine del suo co rpo . I sensi sono poco s v i l u p p a t i : so l tanto i l K lunz inge r g l i a t t r i 
buisce u n cer to g rado d i in te l l igenza . L a voce consiste i n uno sbuf fa re cupo e sommesso; 
tuttavia i g i o v a n i emet tono sovente suon i p i ù acu t i . I l per iodo degl i a m o r i riesce ad 
eccitare p e r f i n o quest i tozz i a n i m a l i ; i maschi lo t t ano a vicenda pel possesso delle 
femmine e a l l o r a d i m e n t i c a n o ogni a l t r a cosa, lasciandosi pe r f ino ca t turare da i cac
ciatori . Si dice che i con iug i si d i fendano va lo rosamente a vicenda in caso d i pe r i co lo . 
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U n maschio inseguito da i pescatori , cercava d i proteggere la sua f e m m i n a fe r i ta asso-
stando a destra e a s inistra f o r t i s s i m i co lp i colla p inna caudale. A l l o r c h é uno dei 
coniugi viene ucciso durante l'assenza de l compagno, l ' i n d i v i d u o superstite si aggira 
i n t o r n o alla d i m o r a o r m a i deserta, solcando l 'acqua da ogni parte, v is i ta t u t t i i luoghi 
g i à p red i l e t t i dal la coppia i nnamora t a e si a l lontana soltanto quando è certo d i non 
r iusci re ne l suo in ten to . 

I l Klunz inger seppe quanto segue dai suoi pescatori i n t o r n o alla r ip roduz ione del 
dugongo: G l i accoppiament i e i p a r t i si compiono n e l l ' i n v e r n o ; la gravidanza della 
f e m m i n a du ra a l l ' i nc i rca u n anno. I l maschio si accoppia colla f e m m i n a prescelta 
« t re » vol te d i seguito, alla distanza d i una mezz 'ora . Durante i l par to la femmina 
r ivo lge la parte in fe r io re del corpo verso la superf icie del l 'acqua e scende i n fondo 
al mare soltanto i n capo a due g i o r n i , po r tando seco i l neonato. Questo ha presso 
a poco la lunghezza d i due braccia e mezzo, m a succhia i l lat te mate rno per u n anno 
in t i e ro ; men t re lo al lat ta la madre lo s t r inge amorosamente al petto. P i ù t a rd i le 
si a r rampica sul dorso per r iposarv is i i n pace. L a madre accudisce i l p r o p r i o figlio 
colla massima tenerezza, non lo abbandona u n m o m e n t o e per d i fender lo non indie
treggia neppure d inanz i al la mor t e . A l l ' e t à d i u n anno lo slatta ed a l lora i l giovane 
dugongo è costretto a provvedere a s è stesso. I l K lunz inger n o n garantisce la veri tà 
d i questi ragguagli , m a si contenta d i esporl i t a l i e qua l i come g l i vennero r i f e r i t i . 

I pescatori inseguono accanitamente i l dugongo durante i l per iodo degli amori 
che corr isponde pure a quel lo dei p a r t i e t raggono p r o f i t t o dal la preda conquistata. 
Tut tavia i na tura l i s t i stentano assai a procacciarsi i dugonghi d i cu i hanno bisogno per 
le lo ro osservazioni. Pochi pescatori sono abbastanza a b i l i ed espert i per impadro
n i r s i del tozzo an imale e m o l t i non ne tentano neppure la pesca. D i g io rno è difficile 
incon t ra re i l dugongo i l quale passa la g iorna ta pascolando t r anqu i l l amente , d i notte 
invece l 'acqua smossa dal suo corpo, men t r e viene a galla per respi rare , ne r ivela la 
presenza e a l lo ra riesce p i ù facile in s id ia r lo . « Mentre navigavo nel Mar Rosso », r i fe
risce i l Klunz inger , « venn i incar icato da v a r i col leghi d i mandare i n Europa qualche 
dugongo, m a questo animale pareva ignoto a t u t t i g l i i n d i g e n i . F ina lmen te , quando 
feci lo ro vedere una figura abbastanza m a l r iusc i ta , r i conobbero a l l ' i s tante i l « Gi l id », 
m a dissero che era una bestia m o l t o ra ra . Siccome le r ichieste p roven ien t i dall 'Europa 
si facevano sempre p i ù ins i s t en t i , decisi d i s tab i l i re u n prezzo che offers i senz'altro ai 
pescatori local i p romet tendo lo ro d i sborsare la s o m m a al l ' i s tante , appena m i avessero 
por ta to u n dugongo. Passarono v a r i mesi . F ina lmente , ne l cuor de l l ' i nve rno giunse 
una barca la quale t rasportava a t e r ra uno d i questi mos t ruos i a n i m a l i , lungo 3 m. , 
m o r t o , m a ancora fresco, f o r n i t o d i pelle e d i pe l i . Dopo qualche g io rno giunse un 
a l t ro dugongo, seguito a sua vo l ta da u n terzo, da u n quar to e da m o l t i a l t r i i quali 
ven ivano t raspor ta t i per v i a d'acqua o d i t e r ra sui cameli ; i Bedu in i l i avevano spel
l a t i i n t i e r amen te o pa rz ia lmen te ; u n g i o r n o f u i cos ì f o r t u n a t o da poter a m m i r a r e nel 
m i o cor t i l e qua t t ro pe l l i in t ie re , ben preparate. I l prezzo abbastanza elevato ricavato 
dal le l o r o caccie a n i m ò i Beduin i per modo che cessarono qua lunque a l t ro lavoro per 
occuparsi esclusivamente della pesca dei dugonghi . Questi vengono ca t tu ra t i per mezzo 
d i r e t i robust iss ime. D i not te si recano a pascolare nelle insenature e nel le fessure 
comprese f r a g l i scogli c o r a l l i f e r i . I Bedu in i aspettano i l m o m e n t o p rop i z io per chiu
dere e t i r a r e le r e t i tese nel la g iorna ta . Ma questa pesca r ich iede la mass ima prudenza 
p e r c h è i dugonghi sono s t raord ina r iamente cauti ed astut i e s fuggono spesso alle insidie 
dei cacciator i p : ù esper t i . Quando u n dugongo si accorge d i esser preso ne l l a rete, si 
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agita con g r a n f u r i a e v i s ' i m p i g l i a sempre p i ù ; a l l o ra i Bedu in i t raggono la rete verso 
g l i scogli e lo ucc idono , oppure lo fanno annegare, cos t r ingendolo a r i m a n e r e a lungo 
sott 'acqua ». Nella par te mer id iona l e de l Mar Rosso la caccia del dugongo si p ra t ica 
colle f ioc ine , cogl i stessi m e t o d i adopera t i dai Malesi e a preferenza d i not te p e r c h è 
i l s i lenzio n o t t u r n o a iu ta i caccia tor i a ud i re i l cupo e sommesso sbuffare dei d u g o n g h i . 
Sir S t a m f o r d Raffles r i fer i sce che le ins id ie debbono r i vo lge r s i anz i tu t to al la coda i n 
cui r is iede la fo rza mass ima de l l ' an ima le . 

I Malesi e g l i Ab i s s in i mang iano la carne de l dugongo, m a non l 'apprezzano 
t roppo ; d icono che p r i m a di f a rne uso bisogna esporla per v a r i g i o r n i a l sole, 
poi met te r la i n sale e f a r l a cuocere a lungo ; senza queste precauz ion i cagiona nausee 
e perf ino ma la t t i e . G l i i n d i v i d u i g iovan i sono p i ù p reg i a t i degli adu l t i p e r c h é hanno 
una carne p i ù m a g r a e p i ù tenera. L a carne del dugongo r i p u g n a a t u t t i g l i Eu rope i 
p e r c h è ha un sapore do lc igno m o l t o sgradevole ; anche g l i A r a b i n o n la mang iano 
dappertut to , m a forse per a l t re r a g i o n i , n o n essendo t u t t i d 'accordo i n t o r n o al la na tu ra 
di pesce dei s i r e n i i . L a gente spregiudica ta , p i ù della carne, apprezza i l grasso del 
dugongo d i cui u n i n d i v i d u o adu l to p u ò f o r n i r e pe r f i no 3 0 K g . Si dice che la celebre 
arca del l 'a l leanza degl i I s rae l i t i fosse fodera ta d i pelle d i dugongo la quale è m o l t o 
spessa, e, secondo Ruppe l l , n o n sarebbe conciata dagl i i nd igen i delle coste abissinesi , 
ma soltanto esposta e seccata a l l ' a r i a per f o r n i r e o t t i m i sandal i . Ma l ' u m i d i t à che v i è 
contenuta ammol l i s ce i l tessuto ce l lu lare e l i m i t a l 'uso d i quest i sandal i a i paesi m o l t o 
asciutti : sopra u n te r reno u m i d o i sandal i f a t t i colla pelle del dugongo d ivengono m o l l i 
e si gonf iano . Nei t e m p i an t i ch i i den t i erano assai p i ù p reg ia t i del la carne e della 
pelle; una superst iz ione popola re a t t r i b u i v a i n f i n i t e v i r t ù al le corone che ne v e n i 
vano fat te . 

« Sulle spiagge dell'isola e sopratutto là dove i ruscelli si gettano nel mare e dove 
abbondano le p ian te m a r i n e d 'ogn i sor ta , v i v e i n o g n i stagione e spesso i n g r a n copia 
la cosidelta V A C C A M A R I N A , ch iamata da i Russi M O R S K A J A - K O R O W A . Siccome la t i m i 
dezza ognora crescente dei castor i che ab i tano la par te se t tent r ionale del l ' i sola , i n c o 

minciava ad inqu ie t a r c i c irca i mezzi d i p rovvedere al la nos t ra a l imentaz ione , ce rcammo 
di i m p a d r o n i r c i d i queg l i a n i m a l i e r i cava rne i l c ibo d i cu i avevamo bisogno. Feci 
perciò i l p r i m o t en t a t ivo i l 21 maggio , con u n grosso unc ino d i f e r r o raccomandato 
ad una lunga e fo r t e corda onde aggrappare e t rascinare a t e r ra que l l ' eno rme an ima le ; 
ma tu t t i i m i e i s fo rz i andarono f a l l i t i p e r c h è le pel le era t r o p p o du ra e l ' unc ino t roppo 
ottuso. Si fecero a l t re p rove p i ù i n f e l i c i a n c o r a : l ' a n i m a l e fugg iva t rasc inando seco 
l 'uncino e la corda . I n f i n e la n e c e s s i t à c ' indusse a s e rv i r c i del la f ioc ina . A l p r i n c i p i o 
di giugno r i p a r a m m o al la meg l io la nos t ra barca, g ravemente danneggiata sugl i scogli 
nel l 'autunno precedente : v i presero par te u n fìuciniere, u n t i m o n i e r e e qua t t ro r e m a 
tor i , a r m a t i t u t t i q u a n t i d i una f ioc ina attaccata ad una lunga corda, disposta come 
per la presa d i una balena, e tenuta d a l l ' a l t r a e s t r e m i t à da 4 0 u o m i n i che erano 
r imast i a t e r ra . A l l o r a c i d i r i g e m m o i n s i lenzio verso i l luogo i n cu i le vacche m a r i n e 
pascolavano t r a n q u i l l a m e n t e . Appena i l f ioc in ie re ebbe colp i to uno degli i n d i v i d u i 
della schiera, g l i u o m i n i che erano a t e r ra lo trassero con precauzione verso la spiaggia, 
mentre q u e l l i che stavano ne l canotto a iu tavano a indebo l i r e l ' an imale con r ipe tu te 
coltellate e f r e q u e n t i co lp i d i baionet ta , per cui la povera bestia p e r d è t l e quasi t u t t o 
i l suo sangue che z a m p i l l a v a dalle fe r i t e come ge t t i d 'acqua ; quando la marea f u a l ta 

l 'animale venne t r a t t o a l la spiaggia. P i ù t a r d i , a l l o r c h é l 'acqua si r i t i r ò , la nost ra preda 
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t rovossi a secco, per cui po temmo tagl iarne a pezzi la carne e i l grasso e trasportarla 
nelle nostre ab i taz ioni dove deponemmo la carne i n g rand i b o t t i e i l grasso f u appese 
i n a r ia . L 'abbondante provvis ta d i cibo che avevamo saputo procacciarci colle nostre 
fat iche ci permet teva d i proseguire t r anqu i l l amente la costruzione del nuovo battello 
che doveva essere lo s t rumento della nos t ra salvezza » . 

11 dotto natural is ta Steller, da n o i ci tato var ie vol te , i l quale ne l novembre del 474-1 
sbarcava nel l ' i sola d i Ber ing , a l lora sconosciuta, per passarvi una diecina d i mesi, 
incominc ia con t a l i parole la sua relazione i n t o r n o ad uno dei p i ù no tevo l i m a m m i f e r i 
m a r i n i della fauna terrestre, i n to rno ad u n an imale o r m a i scomparso dal mondo, i l 
quale f u chiamato VACCA, M A R I N A D I S T E L L E R O R I T I N A D I S T E L L E R ( H A L I C O R E S T E L 

L E R À Bhytina stelleri) i n onore d i co lu i che la scoperse. I pescatori d i balene, 
a l le t ta t i dalle misteriose re laz ioni d i una s o c i e t à russa chiamata Società delle scoperte, 
si precipi tarono verso i l mare d i Ber ing e fecero una tale strage delle r i t i n e che queste 
si estinsero completamente . Da quel t empo i n p o i nessuno r i u s c ì a rintracciarne 
neanche una. I nav igan t i che veleggiarono pel mare d i Ber ing , avve r t i t i della cosa, si 
sforzarono invano a cercare le r i t i n e . Si crede che i l Popof f abbia ucciso ne l 1768 
l ' u l t i m a r i t i n a v iven te ; i l B rag in n o n ne fa p i ù a lcun cenno ne l 4772 . Invece i l 
N o r d e n s k j ò l d , i l quale a p p r o d ò nel l ' i sola d i Be r ing ne l 4879 seppe dai vecchi pescatori 
del paese che var ie r i t i n e erano state uccise ancora ne l 4779 e ne l 1780: quaranta o 
c inquan t ' ann i dopo a lcuni i n d i v i d u i supers t i t i compar ivano ancora d i t ra t to i n tratto 
nel mare ; p e r c i ò egli crede d i poter f a r coincidere la scomparsa delle r i t i ne coi
r a n n o 4854 . A d ogni modo g l i avanzi d i questi a n i m a l i o r m a i es t int i per sempre non 
sono così r a r i come si credeva, p o i c h é i l N o r d e n s k j ò l d p o t è raccogliere senza difficoltà 
mo l t e ossa d i r i t i n e f r a cu i si t rovano t re crani i n t e r i , abbastanza ben conservati ; tali 
raccolte occupano una ven t ina d i casse. 

Steller credeva che la r i t i n a fosse i l l aman t ino scoperto da Hernandez. Ma dalla 
sua descrizione r i su l ta assai chiaramente che la vacca m a r i n a era u n animale molto 
diverso dai s i ren i i p r i m a descr i t t i . Le mascelle non avevano den t i , m a quat t ro piastre 
mas t ica t r ic i collegate soltanto alle gengive. Questo fa t to solo basta per caratterizzare 
l ' an imale . 

« Le vacche mar ine p i ù grosse », cont inua lo Steller, « sono lunghe da 8 a 10 m. ed 
hanno una circonferenza poco in fe r io re a questa lunghezza nel la regione ombellicale 
dove i l corpo acquista la sua grossezza massima. F ino a l l ' ombe l l i co rassomigliano 
alle foche ; da l l ' ombe l l i co al la coda s i avvic inano invece ai pesci. L a testa r ido t ta alle 
sole ossa n o n è m o l t o diversa da quella d i u n cavallo ; ma quando è r ivest i ta della 
pel le e dei muscol i rassomigl ia i n certo modo ad una testa d i bufa lo , specialmente per 
le l abbra . Nel la bocca, invece dei den t i osserviamo d ' ambo le p a r t i due larghe ossa 
cedevoli , al lungate e l i sc ie ; l'osso superiore è attaccato al pala to , l ' a l t r o alla mascella 
i n f e r i o r e . Ambedue queste ossa sono m u n i t e d i numeros i solchi o b l i q u i o d i callosità 
r i l eva l e con cui l ' an imale p u ò s t r i to la re le p iante m a r i n e d i cu i s i c iba. Le labbra sono 
coperte d i setole grosse e robus te ; quel le che si t r ovano sul la mascella in fe r io re sono 
grosse come g l i steli delle penne delle gal l ine e ci lasciano r iconoscere la s t ru t tura dei 
pe l i per mezzo della l o ro c a v i t à in te rna . G l i occhi d i questo an imale n o n sono più 
g r a n d i d ì q u e l l i delle pecore e n o n hanno pa lpebre ; g l i orecchi sono cos ì piccoli e 
nascosa che n o n si possono scopri re i n mezzo alle i n f i n i t e pieghe e infossature della 
nelle, se p r i m a non si togl ie questa, dopo d i che s i r iconosce i l condot to udfitivo al 

suo nero lucente, sebbene sia cos ì s t re t to che appena v i si pot rebbe i n t r o d u r r e un 
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pisello. N o n esiste la p i ù p iccola t raccia d i orecchio esterno. L a testa è un i t a a l corpo 
per mezzo d i u n co l lo i n d i s t i n t o . Sul pet to m e r i t a n o d i essere n o t a t i g l i s t r an i p ied i 
an te r io r i e i capezzoli . I p i e d i constano d i due a r t i co l az ion i d i cu i l ' e s t r e m i t à presenta 

una certa rassomig l ianza con u n piede d i caval lo ; i n f e r i o r m e n t e i p i e d i sono m u n i t i 
d i b r e v i e fitte setole che rappresentano per c o s ì d i r e una spazzola. Colle sue zampe 
anter ior i i n cu i n o n si d i s t inguono n è d i t a n è ungh ie , la r i t i n a si spinge i n n a n z i , sradica 
dal fondo sassoso le p ian te acquatiche, e quando , giacendo sul dorso, si p repara a l l ' ac 
coppiamento, le adopera come due braccia per s t r ingere a l pet to i l compagno. L e 
mammel le sono collocate f r a i p i ed i a n i e r i o r i , hanno capezzoli n e r i , a g g r i n z i t i , l u n g h i 
2 po l l i c i ( 5 2 m m . ) , ne l la cu i e s t r e m i t à sboccano n u m e r o s i condo t t i de l la t te . Se v e n 
gono p r e m u t i f o r t e m e n t e ne sgorga una q u a n t i t à d i la t te , p i ù grasso e p i ù dolce, m a 
del resto ident ico a que l lo dei m a m m i f e r i t e r r a g n o l i . I l dorso d i quest i a n i m a l i è fa t to 
come quel lo de l bue, i fianchi e i l ven t re sono tondeggian t i ; i l ven t re è cos ì p ieno 
che la m i n i m a f e r i t a basta per f a rne schizzare le in tes t ina . Par tendo dal le p a r t i gen i t a l i 
l 'animale si assott igl ia a lquanto ; la coda d iven ta sempre p i ù stret ta , dopo la p i n n a che 
sostituisce i p i ed i p o s t e r i o r i ; i m m e d i a t a m e n t e p r i m a d i questa p i n n a ha ancora u n 
diametro d i c i rca 60 c m . d i larghezza. De l resto, a l l ' i n f u o r i de l la p i n n a caudale, la 
r i t ina n o n ha nessun 'a l t ra p i n n a su l dorso , ne l la qua l cosa d i f fe r i sce da i cetacei. La 
pinna caudale è or izzonta le come nel le balene e ne i d e l f i n i . 

« Questi a n i m a l i v i v o n o i n b r a n c h i come le bov ine ed ab i tano i l m a r e . Maschio e 
femmina se ne vanno uno accanto a l l ' a l t r o , spingendo i l figlio i n n a n z i a s è senza darsi 
pensiero d ' a l t ro che d i cercare i l c ibo d i cu i hanno bisogno. Tengono sempre i l dorso 
e la m e t à de l corpo f u o r i de l l ' acqua. Pascolano come g l i a n i m a l i t e r r agno l i sp ingen
dosi innanz i con lentezza; sradicano coi p i ed i le p iante m a r i n e e le mas t icano d i 
continuo, m a la con fo rmaz ione de l l o r o s tomaco m i convinse che n o n r u m i n a n o , come 
avevo supposto da p r i n c i p i o . Ment re m a n g i a n o d i m e n a n o la testa e i l co l lo come i 
buo i ; dopo qualche m i n u t o sol levano la testa f u o r i de l l ' acqua e aspi rano l ' a r i a fresca 

rumorosamente come i cava l l i . Quando l 'acqua si abbassa si a l l on tanano dal la 
spiaggia ; a l l o r c h é invece le acque s ' ingrossano r i t o r n a n o verso la t e r r a e spesso si 
avvicinano per m o d o al la sponda da p o t e r l i raggiungere ed uccidere col bastone. 
Alcuni cercavano d i a l lon tanare da l la spiaggia i l compagno f e r i t o , ch iudendolo i n un 
circolo compat to , a l t r i t en tavano d i capovolgere la barca, a l t r i si ponevano sul fianco 
e si sforzavano d i f a r uscire la f ioc ina da l co rpo , c iò che r iu sc iva abbastanza sovente. 
Osservammo n o n senza a m m i r a z i o n e che u n maschio venne per due g i o r n i successivi 
a vedere la sua f e m m i n a la quale giaceva m o r t a sul la spiaggia, come per i n f o r m a r s i 
intorno alle cond iz ion i de l l ' amata compagna . Eppure , per quan to numeros i fossero g l i 
indiv idui m o r t i o f e r i t i , le r i t i n e r i m a n e v a n o sempre ne l medes imo luogo. L 'accoppia 
mento si compie ne l mese d i g iugno dopo l u n g h i p r e a m b o l i . 

« Quando le r i t i n e v o g l i o n o r iposars i pe r qualche t e m p o , si adagiano sul dorso i n 
una insenatura t r a n q u i l l a e si lasciano cu l l a re dal le onde come c o r p i i n e r t i . A b b o n 
dano i n tu t t a l ' i so la i n ogn i stagione d e l l ' a n n o ; i n f a t t i g l i i nd igen i che abi tano la costa 
orientale del Kamtsc i a tka po t rebbero procacciars i per t u t t o l ' anno carne e grasso i n 
abbondanza. L a pel le del la vacca m a r i n a ha u n d o p p i o aspetto : la par te esterna è 
nera o b r u n o - n e r a , ha lo spessore d i u n po l l i ce (26 m m . ) , è resistentissima, a g g r i n -
zita e buchere l la ta presso la testa. Si compone d i fibre disposte a ragg i m o l t o r a v v i 
cinati a l cen t ro . Questa crosta esterna che si stacca fac i lmente dal la pel le , a parer m i o , 
non è a l t ro che una sor ta d i coperta f o r m a t a da i pe l i i n t r ecc i a t i e agg rov ig l i a t i ins ieme, 

39. — BREHM, Animali. Voi. I I I . 
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come osservai sovente nel le balene. La pelle in terna è u n po ' p i ù spessa della pelle 
del bue, bianca e for t i ss ima. Sotto queste due pe l l i si stende sul corpo del l 'animale lo 
strato adiposo, spesso qua t t ro d i ta , i l quale sovrasta la carne. Credo che i l peso di 
un ind iv iduo adul to possa ammonta re a 4 8 0 qu in t a l i , compres i la pel le , i l grasso, il 
la rdo, le ossa e i visceri . 11 grasso non è oleoso n è mol l i cc io , m a du ro , ghiandoloso e 
b ianchiss imo; quando è r imas to per qualche g io rno al sole acquista una bella tinta 
gial lognola , s imi le a quel la del m i g l i o r b u r r o d 'Olanda. Cotto supera i n dolcezza e in 
sapore i l p i ù squisi to grasso d i bue ; fuso rassomigl ia a l l ' o l io d i o l iva nel colore, ma 
r iguardo al sapore si avvicina piut tosto a l l ' o l i o d i m a n d o r l a dolce; ha un odore gra
devolissimo e fornisce u n o t t i m o c ibo ; n o i stessi lo bevevamo a scodelle senza provare 
la m i n i m a r ipugnanza. La coda consiste quasi in t i e ramente d i grasso i l quale è ancora 
mig l i o r e d i quello che si t rova nelle a l t re p a r t i del corpo . 11 grasso degli individui 
g iovani rassomigl ia alla carne dei maia le t t i domest ic i , men t re la carne r icorda quella 
dei v i t e l l i . Cuocendo ingrossa per modo da occupare uno spazio doppio e cuoce in 
mezz'ora. La carne degl i i n d i v i d u i adu l t i non si dis t ingue da quel la del bue, ma pos
siede la p r o p r i e t à singolare d i poter r imane re due set t imane e p i ù , nei mesi estivi più 
caldi , esposta a l l ' a r ia l ibera senza pu t re fa rs i , sebbene sia per ta l modo infestata dai 
mosconi da essere quasi in t ieramente coperta d i v e r m i . È d i color rosso-carico e pare 
arrossata col sa lni t ro . Fornisce u n cibo sano e r icost i tuente e po temmo riconoscerlo 
n o i stessi per esperienza p rop r i a . Appena i n c o m i n c i a m m o a farne uso acquistammo 
i n breve forza e salute. I m a r i n a i a f fe t t i da scorbuto gua r i rono ir- poco tempo. La carne 
delle vacche mar ine ci s e rv ì pure per fare abbondan t i p rovvis te destinate al nostro 
viaggio d i r i t o r n o , che non a v r e m m o potu to effet tuare senza questa fortunata 
combinazione. 

« F u i m o l t o merav ig l ia to d i n o n aver m a i inteso par lare della r i t i n a p r ima del 
m i o viaggio al Kamtsc ia tka ; dopo i l m i o r i t o r n o seppi che questo animale , dal pro
m o n t o r i o d i K r o n o t z k i , si estende fino al gol fo d i Awatscia e ta lvo l ta giunge morto 
sulla r i v a del mare . G l i ab i tan t i del Kamtsc ia tka , non sapendo come chiamarlo, gli 
hanno dato u n nome che signif ica mangia erbe » . 



O R D I N E T R E D I C E S I M O 

CETACEI 





6 1 3 

O R D I N E T R E D I C E S I M O 

CETACEI (CETACEA) 

T cetacei tengono f r a i m a m m i f e r i i l posto occupato da i pesci nei v e r t e b r a t i : appar 
tengono esclusivamente a l l ' acqua e sono c o n f o r m a t i i n m o d o cor r i spondente al la v i t a 
che conducono. L e foche passano a lmeno u n terzo del la l o r o v i t a sul la t e r ra f e r m a , 
v i nascono e v i si recano per d o r m i r e e per r i sca ldars i a i raggi v i v i f i c a n t i del sole. 
Nei s i r en i i esiste a lmeno ancora la p o s s i b i l i t à d i una v i t a t e r ragno la , m en t r e i cetacei 
sono dest inat i a v ive re esclusivamente nel l 'Oceano, solo ambien te i n cui possano 
muoversi t a l i g igan t i , solo ambien te che possa p rovvede r l o r o una q u a n t i t à suff ic iente 
di cibo. 

I cetacei d i v i d o n o cog l i a l t r i o r d i n i de l la classe a cu i appar tengono i cara t ter i 
essenziali dei m a m m i f e r i , i l sangue caldo, la respi raz ione p o l m o n a r e e l ' a l l a t t amen to 
della pro le . Per t u t t i g l i a l t r i r i g u a r d i si scostano dai m a m m i f e r i s u p e r i o r i assai p i ù 
dei s i ren i i . I p o p o l i p r i m i t i v i e g l i u o m i n i r ozz i e i g n o r a n t i l i cons iderarono sempre 
come pesci: so l tanto una lunga e a t tenta inves t igaz ione del la l o r o indole e delle lo ro 
a t t i tud in i n a t u r a l i p u ò a t t r i b u i r e a quest i e n o r m i a n i m a l i i l posto a cu i hanno d i r i t t o . 

I l corpo dei cetacei è tozzo, massiccio e p r i v o d i a r t i es te rn i . L a testa ha una g ros 
sezza enorme, è quasi sempre c o n f o r m a t a i r r e g o l a r m e n t e e s i unisce a l t ronco senza 
nessun r e s t r i ng imen to d i s t in to ; i l t ronco si assot t igl ia verso la par te poster iore e t e r m i n a 
in una larga p i n n a caudale, o r izzonta le . Mancano af fa t to g l i a r t i pos te r io r i che d i s t i n 
guono t u t t i g l i a l t r i m a m m i f e r i , ad eccezione dei s i r e n i i ; g l i a r t i a n t e r i o r i sono t r a s fo r 
mat i i n p inne e bisogna sez ionar l i per r i conosce rv i le t raccie delle zampe p r i m i t i v e ; 
d 'altronde la l o r o s t r u t t u r a presenta m o l t e p a r t i c o l a r i t à . Una p inna adiposa che 
s'incontra i n va r i e specie e scorre lungo i l dorso rende ancora p i ù accentuata la ras
somiglianza che quest i a n i m a l i hanno coi pesci. R igua rdo ag l i a l t r i cara t ter i esterni 
i cetacei si d i s t i nguono ancora per la bocca l a rgamente fessa, sprovveduta d i l abbra , 
la quale presenta u n g rand i s s imo n u m e r o d i den t i o è f o r n i t a d i l a m i n e cornee c h i a 
mate f anon i , per la mancanza del la pa lpebra i n t e r n a e per la posizione dei capezzoli , 
collocati pos t e r io rmen te presso g l i o rgan i sessuali. La pelle dei cetacei è sot t i le , m o r 
bida, oleosa e ve l lu ta ta a l t a t t o ; v i spuntano poche setole isolate, ha una t i n t a p i u t 

tosto scura e sovrasta u n o s t ra to adiposo p o i c h é i l grasso si è depositato f r a le cellule 
del co r ion . 

I cetacei, v e r i g igan t i m a r i n i , presentano pure m o l t i ca ra t t e r i al t u t to p a r t i c o l a r i 

nella lo ro s t r u t t u r a in t e rna . Le ossa che cost i tu iscono lo scheletro sono spugnose e 
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compenetrate in ternamente d i u n grasso l i qu ido che non p u ò ven i rne estratto : con
servano sempre u n aspetto oleoso ed u n colore gial l iccio , anche quando sono sbiancate 
da mol to tempo. 11 m i d o l l o manca i n tu t te le ossa. Nel cranio poderoso, proporzionato 
al corpo soltanto i n poche specie, le ossa della testa sono s ingolarmente staccate, al 
tut to indipendent i o collegate le une colle a l t re per mezzo d i pa r t i m o l l i ; alcune sono 
atrofizzate, a l t re acquistano invece uno sv i luppo s t r ao rd ina r io ed una i r regola r i t à 
assoluta. Mentre nei mis t ice t i , dice i l Carus, la mascella superiore f o r m a u n arco rivolto 
a l l ' i n s ù , nei d e l f i n i i l p r o f i l o del c ran io scende repent inamente al lo innanz i , a partire 
dalla cresta occipi tale . « La superficie occipitale si t rova i n una posizione piuttosto 
ver t icale ; i condi l i del l 'ar t icolazione occipi to-al lantoidea sono r i v o l t i a l l ' i nd ie t ro ; le 
ossa par ie ta l i f o r m a n o soltanto alla superf ic ie uno stret to o r lo trasversale al quale si 
applicano le ossa f r o n t a l i , v i s i b i l i soltanto nel mezzo o sul marg ine laterale, oppure 
uni te alla mascella superiore colle e s t r e m i t à pos te r io r i e sporgent i a l l ' i n f u o r i a guisa 
d i freccie ; le ossa t empora l i r i v o l t e a l l ' i nd i e t ro e a l l ' i n f u o r i sostengono alla lo ro estre
m i t à anter iore , c ioè a lPapof ì s i z igomatica, le arcale z igomatiche, cort issime nei mis t i -
ceti , p i ù lunghe e p iù so t t i l i nei de l f ìn i , le qua l i de l imi t ano i n f e r io rmen te le orbite. 
Le mascelle super ior i , mo l to svi luppate , descr ivono u n arco assai p ronunz ia to ; nei 
de l f i n i , i n cui si al largano a lquanto , r i cop rono per f ino la superficie superiore delle 
ossa f r o n t a l i , g iungono quasi fino alla cresta occipitale e c i rcondano le ossa palatine 
mo l to allungate, anch'esse assai svi luppate pos te r iormente . Dinanz i al la capsula cra
niana le ossa palat ine d ivergono alquanto descrivendo u n arco e f o r m a n o la parte 
ossea delle na r i c i , alla cui base compare i l vomere . Le piccole ossa nasali delimitano 
i l marg ine posteriore del vomere . Sulla parete poster iore della c a v i t à nasale che 
scende ver t icalmente verso la cav i t à far ingea, giace l ' e tmoide , f o r n i t a d i piccole aper
ture . Le ossa l ac r ima l i non sono c o m u n i a tu t te le specie e ad ogn i modo non mai 
perforate. Le mascelle i n f e r i o r i possono essere d i r i t t e oppure assottigliate ad arco 
a l l ' i n f u o r i : d inanzi a l condi lo , che giace d i re t tamente sul marg ine superiore della loro 
e s t r e m i t à posteriore, presentano appena u n l ieve accenno d i apof is i coronoide ». Nella 
colonna ver tebrale c o n v e r r à r ivo lgere anzi tu t to la nostra attenzione al col lo . Le ver
tebre che lo costituiscono non di f fer iscono da quelle degli a l t r i m a m m i f e r i nel numero, 
ma rassomigl iano ad anel l i so t t i l i , p i a t t i , do ta t i d i poca m o b i l i t à e saldati cosi in t i 
mamente f r a loro che per riconoscere i l n u m e r o d i sette bisogna osservare i l numero 
dei t u b i dai qua l i escono i n e r v i cervical i appaia t i . I n generale le ver tebre saldate fra 
lo ro sono sol tanto le a n t e r i o r i ; tu t t av ia qualche r a ra vol ta p u ò accadere che cinque o 
sei d i esse ed anche tu t te siano un i te f r a l o r o . Oltre le ver tebre cervical i i cetacei 
hanno 1 1 - 1 4 ver tebre toraciche dorsa l i , 10-24 ver tebre l o m b a r i e 2 2 - 2 4 vertebre 
caudal i ; m a giova notare, che, volendo attenersi scrupolosamente a l la v e r i t à , s a r à bene 
par lare soltanto d i ver tebre toraciche o dorsa l i e d i ver tebre l o m b a r i e lombo-caudali , 
p e r c h è i l bacino manca e non esiste neppure u n sacro cos t i tu i to d i parecchie vertebre 
saldate f r a loro : i l sacro è appena ind ica to da l l ' un ione poco accentuata delle ossa del 
bacino, al tu t to r u d i m e n t a l i . Tut te le ver tebre sono f o r n i t e d i apof is i s empl i c i . I l numero 
delle vere costole è assai r i s t re t to ; i cetacei p rop r i amen te de t t i ne hanno una sola e 
pare che nessuna specie de l l ' o rd ine d i cui t r a t t i amo ne abbia p i ù d i sei. L e false costole 
sono sempre p i ù numerose delle vere. Nei de l f i n i lo sterno si compone d i v a r i pezzi 
col locat i g l i u n i d ie t ro g l i a l t r i e t a lvo l ta saldati f r a l o r o ; nei mis t i ce t i è invece rap
presentato da u n solo pezzo, pe r fo ra to e p ro fondamente intaccato sul marg ine ante
r i o r e . L ' o m o p l a t a t r i angola re è p r i v a d i cresta. G l i a r t i an t e r i o r i si d i s t inguono perla 
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b r e v i t à , per la f o r m a p ia t t a d i tu t t e le ossa e per l ' eno rme n u m e r o d i f a lang i che si 
osserva nel le d i t a . I n f a t t i , men t r e i n a l t r i m a m m i f e r i le d i t a presentano t re f a l ang i , 
quelle dei cetacei ne hanno sempre p i ù d i t re , ad eccezione del p r i m o e del q u i n t o d i t o ; 
i l n u m e r o del le f a l ang i che si contano i n u n solo d i t o p u ò ascendere ta lvo l ta fino a 43 . 

La den ta tu ra de i cetacei n o n si dis t ingue sol tanto da quel la d i t u t t i g l i a l t r i m a m 
m i f e r i , m a v a r i a pure i n m o d o assai considerevole ne i g r u p p i d i a n i m a l i che c o s t i t u i 

scono questo o rd ine . I n t u t t i i cetacei, dice i l Carus, si f o r m a n o numeros i g e r m i del la 
dentina, d ispost i nel la mucosa mascel lare en t ro apposite infossature l ong i tud ina l i ; 
coll 'andar del t empo quest i g e r m i si t r a s fo rmano i n den t i pe rmanen t i sol tanto ne i 
denticeli e n o n si m u t a n o p i ù . « Nei m i s t i c e t i t a l i g e r m i scompaiono e a l lo ra si s v i 
luppa una pias t ra par t icolare che r i c o p r e la mascella super iore ed i l palato e cos t i 
tuisce un carattere d i s t i n t i vo d i quest i a n i m a l i . Nel la c a v i t à boccale penzolano numerose 
piastre cornee disposte i n t a n t i so lchi t r a sversa l i ; le piastre p i ù esterne, saldate al la 
mascella super iore , sono le p i ù l u n g h e ; le p i ù corte penzolano dal pa l a to : tu t te 
costituiscono i l cosidetto osso d i balena » . 

Per c iò che r i gua rda g l i a l t r i cara t te r i dei cetacei osserveremo ancora quan to segue: 
la l ingua è s t r ao rd ina r i amen te grossa; mancano le ghiandole s a l i v a l i ; l 'esofago sbocca 
i n uno stomaco d iv iso i n 4 , 5 e p e r f i n o 7 s c o m p a r t i m e n t i che p e r ò n o n comunicano 
tu t t i coll 'esofago come si osserva ne i r u m i n a n t i , p o i c h é g l i s c o m p a r t i m e n t i che seguono 
i l p i lo ro p i ù la rgo , n o n sono a l t r o che d i v i s i o n i del la regione p i l o r i c a , collegate f r a 
loro per mezzo d i sett i i m b u t i f o r m i p a r t i c o l a r i , p e r f o r a t i . Manca la cis t i fel lea. I r e n i 
sono loba t i , i tes t icol i col locat i ne l l ' i n t e rno del c o r p o ; l ' u t e ro è b icorne . 

Gl i o rgan i r e s p i r a t o r i i me r i t ano d i essere osservat i i n m o d o par t icolare . I l naso ha 
perduto i l suo vero s igni f ica to e serve sol tanto come condot to de l l ' a r i a . L o sf iatatoio 
collocato sulla par te p i ù al ta del c ran io , scende ve r t i ca lmen te nella c a v i t à nasale e da 
questa conduce al la l a r inge , la quale , dice i l Carus, essendo conica, giunge fino al 
cavo far ingeo e p e r c i ò d iv ide l 'esofago i n due r a m i l a t e r a l i . Siccome n o n v i è traccia 
di epiglot t ide, i c i b i vengono i n g h i o t t i t i passando a i l a t i del la g lo t t ide d 'onde entrano 
nell 'esofago. L a la r inge n o n è con fo rma ta i n m o d o da p r o d u r r e una voce sonora, m a 
piuttosto per lasciar passare una grande q u a n t i t à d ' a r ia i n una vo l t a . L a trachea è 
molto ampia , i l p o l m o n e ha una c i rconferenza considerevole e i b r o n c h i comunicano 
fra lo ro per m o d o che uno solo p u ò bastare per r i e m p i r e t u t t o i l po lmone . V i sono 
inoltre d ive r s i a l t r i coef f ic ien t i che agevolano ed accrescono l ' a t t i v i t à della r e sp i r a 
zione: cosi per esempio le a r te r ie del cuore e dei p o l m o n i sono p rovvedu te d i ampie 
cavi tà nelle q u a l i p u ò essere raccol to i l sangue p u r i f i c a t o e que l lo che abbisogna d i 
purif icazione. 

I muscol i sono sempl i c i , r obus t i s s imi e c o n f o r m i a l la m o l e de l l ' an ima le . L a massa 
nervosa è m i n i m a : i n una balena che aveva la lunghezza d i 6 m . e pesava 5 0 0 0 K g . , 
i l cervello g iungeva appena a l peso d i 2 K g . che cor r i sponde press'a poco a l peso d i 
un cervello u m a n o appar tenente a u n i n d i v i d u o che pesi 100 K g . T u t t i g l i o rgan i dei 
sensi hanno uno sv i luppo m o l t o scarso. Gl i occhi sono p icco l i , g l i orecchi appena 
vis ib i l i es ternamente. Tu t t av ia n o n si p u ò accertare che la vis ta e l ' ud i t o siano r u d i 
mental i , p o i c h é t u t t i i cetacei vedono da lon tano e percepiscono i r u m o r i e i suoni 
d'ogni sorta. I l gusto è cer tamente m o l t o ot tuso. I n e r v i e tmoida l i mancano affat to ne i 
denticeti , f u o r c h é negl i i p e r o d o n t i i qua l i sono p r o v v e d u t i d i n e r v i e tmoida l i debol i 
come q u e l l i dei m i s t i c e t i . N o n possiamo s tab i l i r e nessun g iud i z io d e f i n i t i v o i n t o r n o a l 

gusto; sapp iamo che i l ta t to ha sempre u n cer to sv i l uppo . 
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Non ho bisogno d i osservare che tale s t ru t tu ra del corpo è perfet tamente appro
pr ia ta alla v i t a acquatica dei cetacei. L a p inna dorsale collocata or izzonta lmente di 
cui sono f o r n i t i permet te l o ro d i t u f f a r s i e r i t u f f a r s i nel l 'acqua i n tu t te le d i rez ioni , di 
salire a galla o d i scendere nel le p r o f o n d i t à del mare a l o r o p iac imento . L a pelle, 
essendo m o l t o liscia, agevola la locomozione de l l ' enorme massa, lo strato adiposo ne 
d iminuisce i l peso e compensa i l d i fe t to d i pe l i , agevolando al cetaceo la discesa in 
fondo al mare . I p o l m o n i l u n g h i s s i m i g l i pe rmet tono d i r i m a n e r e m o l t o a lungo 
sott 'acqua ment re le a r ter ie di la ta te che collegano i l cuore e i p o l m o n i , racchiudono 
una grande q u a n t i t à d i sangue pur i f i ca to che p u ò essere u su f ru i t o a l l o r c h é l 'animale 
non p u ò veni re a galla per raccogliere l ' a r ia indispensabile alla pur i f icaz ione del sangue. 

1 cetacei sono d iventa t i a n i m a l i m a r i n i ne l vero senso della parola . Quasi tutti 
scansano le coste, dato che ciò sia l o ro possibile, p e r c h è la ter ra è dannosa alla loro 
v i ta . Soltanto pochi de l f i n i v i v o n o nel l 'acqua dolce ; a l t r i r isa lgono qualche volta i l 
corso dei fiumi, senza p e r ò superare i l l i m i t e de te rmina to dal l 'azione della marea. 
T u t t i g l i a l t r i cetacei non lasciano m a i l 'acqua salsa e pe rco r rono p i ù o meno rego
la rmente a m p i t r a t t i d i mare . Eschr icht r i fer isce m o l t i ragguagl i important iss imi 
i n to rno alle emigraz ioni regolar i dei cetacei ed io vogl io m e t t e r l i sott 'occhio al lettore, 
f ondandomi su ciò che m i f u possibile es trarre d a l l ' o t t i m o t ra t ta te l lo del Cornelius 
in to rno agli an ima l i m i g r a t o r i . 

« I cetacei abitano t u t t i i m a r i del g lobo, m a nessuna specie possiede un soggiorno 
de l imi ta to e costante. Considerando la cosa i n complesso si p u ò d i re che le specie 
p iù grosse si t rat tengono a preferenza negli oceani p iù g r a n d i ed aper t i . Infa t t i nel 
Mar Baltico emigra regolarmente ed unicamente la focena e lo s t ret to di Gibil terra è 
attraversato senza dubbio dai sol i dent icet i che possono essere p i ù o meno grandi, ma 
non accoglie d i certo nelle sue acque i l capodoglio e neanche u n mist icete. Nei mari 
p i ù a m p i , queste u l t i m e si recano spesso i n vicinanza delle coste e penetrano nei golfi 
e ne i seni d i mare che scansano colla massima cura nei m a r i p i ù p i c c o l i ; ciò accade 
par t ico larmente alle f e m m i n e gestanti , prossime a p a r t o r i r e . Così per esempio la 
balena del sud compare regolarmente t u t t i g l i ann i sul la costa occidentale dell 'Africa 
dove si t ra t t iene da giugno a set tembre, ne l qua l mese abbandona i l l i t t o r a l eco i figli 
che ha dato alla luce. Invece i cetacei che si n u t r o n o d i cefalopodi e sopratut to i glo-
biocefal i e g l i ipe rodont i v ivono sempre i n al to mare , m a si fanno vedere anch'essi 
regolarmente sui g r u p p i d i scogli che spuntano dal l 'acqua a grandiss ima distanza 
dalle coste, come sarebbero per esempio le isole Feroer . Pare che ogni specie abbia 
i suoi soggiorni p red i le t t i per l 'estate e per l ' i n v e r n o ; i n p r i m a v e r a i cetacei emigrano 
dal soggiorno invernale al soggiorno es t ivo; verso i l f i n i r de l l ' au tunno fanno ritorno 
al soggiorno invernale percorrendo press'a poco le medesime strade, se così possiamo 
espr imerc i par lando del mare . È chiaro che n o n sol tanto le medesime, m a anche gli 
stessi i n d i v i d u i r i t o rnano t u t t i g l i ann i ne i lo ro soggiorni pref iss i e- i m p r e n d o n o a tale 
scopo lunghe emig raz ion i : osp i t i est ivi o i n v e r n a l i d i ce r t i m a r i , passano semplice
mente i n a l t r i , men t r e per a l t ra parte nessun t ra t to del la costa e forse nessun mare, 
p u ò vantare la presenza perenne d i una sola specie d i cetacei, p o i c h é ogn i regione l i 
a lberga tu t t ' a l p i ù per una data stagione de l l ' anno e spesso per u n t empo brevissimo. 
Per conseguenza le var ie specie d i cetacei che abi tano questo o que l l ' a l t ro mare sono 
al t u t t o diverse nell 'estate e n e l l ' i n v e r n o . I l mare che costituisce i l soggiorno estivo 
d i una data specie, ne a c c o g l i e r à cer tamente u n ' a l t r a a l t u t t o d iversa durante l ' i n 
ve rno . P e r c i ò , volendo de l imi t a re con qualche esattezza l 'area d i d i f fus ione dei 
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cetacei, b isogna tenere i l mass imo conto delle s tag ioni . I m a r i che a lbergano rego la r 
mente le s ingole specie n e l l ' i n v e r n o e nell 'estate sono spesso m o l t o l o n t a n i f r a l o r o : 
lo stesso m a r e che o f f r e ad una data specie u n comodo soggiorno est ivo p u ò cos t i tu i re 
i l soggiorno inverna le r icerca to da u n ' a l t r a specie. Ciò s i p u ò d i r e r i g u a r d o a t u t t i i 

m a r i e a t u t t e le coste. 
« I m a r i p i ù m e r i d i o n a l i de l g lobo esercitano una par te i m p o r t a n t i s s i m a ne l l ' a rea 

di d i f fu s ione de i cetacei. Duran te i mes i i n v e r n a l i essi a lbergano n o n sol tanto le mede
sime specie, m a p e r f i n o g l i stessi i n d i v i d u i che passano l 'estate ne l le acque dell 'Oceano 
Polare A r t i c o . Possiamo i n c o m i n c i a r e le nos t re osservazioni sul la costa occidentale 

della Norvegia . P r i m a d i tu t te le a l t r e specie v i compare VOrca gladiator, ospite i r r e 
golare de l lo s t re t to d i Davis ; da 8 -14 g i o r n i e t a lvo l t a anche 3 o 4 g i o r n i dopo giunge 
la grande balena, la quale p e r ò n o n è la balena della Groenlandia , m a una ba leno t 
tera, p e r c h è que l la n o n d à caccia a i pesci e n o n si spinge tan to verso le coste. L ' o r c a 
e ia balenottera passano l 'estate ne l lo s t re t to d i Davis e se ne a l lon tanano i n n o v e m b r e ; 
nel mese d i gennaio g iungono sul la costa de l la Norvegia , dopo u n v iaggio d i c irca due 
mesi. Verso la m e t à d e l l ' i n v e r n o i n n u m e r e v o l i schiere d i a r inghe e d i m e r l u z z i , 
incalzate dai l o r o a c e r r i m i n e m i c i , vale a d i r e dal le orche , dal le foche, dal le focene e 
sopratutto dal le g r a n d i balenot tere , c o m p a i o n o sul la costa occidentale del la Norveg ia . 
Sebbene le ba lenot tere n o n possano aggi ra rs i f r a le isolet te che costeggiano la r i v a 
del mare e f r a i banch i d i sabbia, a cagione del la l o r o m o l e , passano u n mese e mezzo 
in quelle r e g i o n i occupando una lunga distesa d i 6 0 0 c h i l o m e t r i . Questa presenza 
della grande ba lenot te ra sulle coste del la Norvegia coincide per fe t tamente col la sua 
assenza da i m a r i de l l ' e s t remo se t ten t r ione . Tale considerazione è pure avva lora ta 
dal fa t to o r m a i no to a t u t t i che le balenot tere le qua l i approdano sul la costa europea 
si fanno vedere sol tanto i n p r i m a v e r a ed i n a u t u n n o , vale a d i r e m e n t r e emig rano 
verso l 'Oceano Polare A r t i c o o a l l o r c h é ne r i t o r n a n o d i r i gendos i verso l i d i p i ù osp i ta l i . 
Meritano pure d i essere notate le osservazioni fa t te ne l m a r e d i B e r m u d a dove ne l 
mese d i m a r z o compare r ego la rmen te la ba leno t te ra l o n g i m a n a . Siccome io sono 
convinto che questo an imale n o n è a l t r o che i l f amoso k e p o r k a k dei Groenlandesi , 
t rov iamo cos ì una t raccia s icura de l suo soggiorno est ivo ed abb iamo c o n t e m p o r a 
neamente una p r o v a che le sue e m i g r a z i o n i si estendono a lquan to o l t r e i m a r i p i ù 
set tentr ional i del nos t ro e m i s f e r o ; p o i c h é questo a n i m a l e compare d i t r a t to i n t r a t t o , 
quantunque n o n t u t t i g l i a n n i e n o n m o l t o r ego la rmen te , ne i m a r i delle r eg ion i t r o 
picali e qualche r a r a vo l ta e m i g r a p e r f i n o a l d i là de l l ' equa tore . L a cosa è a lquanto 
diversa r i g u a r d o alle ba lenot te re e al le focene che sono osp i t i es t iv i del la costa n o r 
vegese e de l lo s t re t to d i Davis . 

Nei mes i d i d i cembre , gennaio e f ebb ra io , tu t t a la par te congelata dell 'Oceano 
Polare A r t i c o era ed è t u t t o r a abbandonata da i celacei i qua l i duran te l ' i nve rno si 
al lontanano dal la regione compresa f r a la baia d i Bal f ìn e i l 6 8 ° grado, i n v ic inanza 
della baia e de l lo s t re t to d i Hudson e lasciano pu re la par te or ien ta le d i quel l 'Oceano, 
che, dalla Groen land ia si estende f ino a l lo Spi tzberg e a l la Nuova Zembla . Nei t re 
mesi suddet t i i n a r v a l i e le balene del la Groen land ia ab i tano i t r a t t i d i mare r i n c h i u s i 
fra i ghiacci n a t a n t i , la baia d i S. L o r e n z o , o per m e g l i o d i r e la par te se t tentr ionale 
dello s t re t to d i Davis , da l lo Spi tzberg e dal la Nuova Z e m b l a si estendono verso sud 

fino alla pun ta se t tent r ionale de l l ' I s landa e p r o b a b i l m e n t e fino al capo N o r d , m e n t r e 
la parte m e r i d i o n a l e de l lo s t re t to d i Davis e le r eg ion i aperte del mare c o n f i n a n t i 

coll 'estrema l inea dei gh iacc i , sono abi ta te so l tanto da i beluga. Nel mese d i d icembre 
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quasi t u l l i i cetacei che si n u t r o n o d i pesci inseguono le schiere delle a r inghe : così 
fanno per esempio i de l f i n i p rop r i amen te de t t i , le focene e le balenot tere ; i n gennaio 
a questi cetacei si aggiungono ancora le schiere delle orche che si recano sulla costa 
della Norveg ia ; nel la parte se t tentr ionale dell 'Oceano At lan t i co si aggirano i globicefali 
e le balenot tere ; nel go l fo d i Biscaglia t r o v i a m o invece le balene dei Baschi. A l di 
là del Tropico g iungono quasi sempre i capodogli e i n parte anche le balenottere, 
f ra cui abbonda la balenottera long imana o keporkak che si avvic ina vo len t ie r i alle 
coste de l l 'Amer ica . Le g rand i balenot tere e t u t t i i cetacei magg io r i si trattengono 
dapper tu t to i n al to mare e si avv ic inano alle coste soltanto i n casi eccezionali. 
Verso la f ine d i febbraio i cetacei che hanno emigra to verso i l sud tendono a 
r i avv ic ina r s i a l n o r d ; ne l mese d i ma rzo le balenot tere longimane r i to rnano a 
schiere verso i l set tentr ione e a l lora approdano spesso sulle coste delle isole di 
Bermuda e non poche esaurite dalle fat iche del v iaggio , vengono a m o r i r e sulle 
coste occidental i de l l 'Europa. L a balena dei Baschi abbandona i l golfo d i Biscaglia; 
le focene si r i t i r ano nelle insenature de l l 'Europa set tentr ionale e de l l 'Amer ica . 

Nel mese d i apr i le la baia d i B a f f i n è d i nuovo popolata da i n a r v a l i , dalle balene 
della Groenlandia e dai beluga i qua l i cont inuano nel m o d o consueto i l lo ro viaggio 
verso i l polo N o r d ; in tan to le balenot tere e le focene r i en t r ano nel lo stretto di Davis. 
Nei mesi d i maggio e d i g iugno i l mare b ru l i ca dapper tu t to d i cetacei, non soltanto nei 
con torn i dello Spitzberg, lungo la costa set tentr ionale della Groenlandia e nella parte 
set tentr ionale della baia d i B a f f i n , m a anche presso i l C a n a d à , Terranuova e i l 
Labrador . Nella parte mer id iona le della baia d i B a f f i n t r o v i a m o a l lora numerose 
balenottere, i l keporkak , i l t u n n o l i k , i l t i k a g u l i k e var ie focene. 

A questi a n i m a l i si aggiungono i n tu t te le s tagioni m o l t i de l f in i p reda tor i , ospiti 
incostant i d i quelle remote s o l i t u d i n i m a r i n e , i qua l i , dall 'Oceano At lan t i co passano 
nello stretto d i Davis e si recano i n al tre p a r t i dell 'Oceano Polare A r t i c o . I n maggio 
ed i n g iugno i t r a t t i d i mare compres i f r a l ' Is landa, l ' i sola d i Jan Mayen e i l capo Nord 
sono ab i ta t i da numerose balene p i ù piccole, dalle cosidette no rdkape r e dalla specie 
a cui gl i ab i tan t i del l ' Is landa d à n n o i l nome d i s le tbag; f r a l ' I s landa e la Scozia si 
aggirano i g lob i ce f a l i ; verso nord-est l 'Oceano At l an t i co b ru l i c a d i capodogli e di 
n a r v a l i ; le focene penetrano anche nel m a r Bal t ico , ment re d ive r s i a l t r i cetacei, come 
per esempio le balenottere rostra te , si avvic inano a lquanto al la costa norvegese, nella 
regione d i Bergen. Var ie specie d i d e l f i n i passano dall 'Oceano At l an t i co nel mar Medi
terraneo e d i là penetrano ne l m a r Nero come già f u r i f e r i t o da l Belon nel x v i secolo. 
T u t t i i cetacei abi tano i l lo ro consueto d o m i c i l i o se t tentr ionale dagl i u l t i m i g iorn i di 
g iugno al la m e t à d i settembre; in questa stagione i soggiorn i i n v e r n a l i e p r i m a v e r i l i dei 
cetacei p r o p r i del l 'es t remo n o r d , come sarebbero, per esempio, la balena della Groen
landia , i l narva lo e i l beluga, vengono ab i t a t i dal le balenottere m a g g i o r i e minor i , 
da l kepo rkak e da l cosidetto r e thva l dei Danesi . È p robab i le che nel lo stesso periodo 
d i t empo i capodogli ed a l t r i a n i m a l i m a r i n i , dall 'Oceano At l an t i co emig r ino verso 
l 'Oceano Polare A r t i c o ; nei c o n t o r n i del capo N o r d si aggira i l r e thva l dei Danesi, 
g i à n o m i n a t o p i ù sopra ; u n po ' p i ù a sud-ovest t r o v i a m o i g lobicefa l i , le bale
not tere e i de l f i n i p rop r i amen te de t t i . Nella medesima stagione anche la costa euro
pea r iceve i suoi osp i t i e s t iv i . Nella seconda m e t à d i se t tembre t u t t i i cetacei si 
r i v o l g o n o nuovamente verso i l sud e fanno r i t o r n o ai l o ro an t i ch i soggiorn i dove si 
t ra t tengono fino al mese d i maggio o d i g iugno . I l dog l ing compare i n vicinanza 
de l l ' I s landa e a sud delle isole Feroer dove spesso approdano i cetacei moribondi , 
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c o l p i t i da l le t e r r i b i l i bur rasche che sconvolgono quei m a r i verso i l finir de l l ' au tunno . 
I n o t tob re e i n n o v e m b r e quest i a n i m a l i r i t o r n a n o verso i l o r o sogg iorn i i n v e r n a l i 

dove si s tabi l i scono d i n u o v o ne l mese d i d i cembre . 
L e m i g r a z i o n i dei cetacei si r i pe tono rego la rmen te t u t t i g l i a n n i come quel le degli 

a l t r i a n i m a l i m i g r a t o r i ; hanno sempre luogo nel la medes ima stagione e le singole 
schiere e m i g r a n t i p e r c o r r o n o a l l ' i nc i r ca la stessa s t rada t an to ne l l ' andata quanto nel 
r i t o r n o . N e l l ' a u t u n n o , verso i l San Michele , c o m p a i o n o 3, 4 e t a lo ra anche 6 d o g l i n g 
sulle coste m e r i d i o n a l i delle isole Feroer e p i ù pa r t i co l a rmen te ne l fiordo d i Qua lbon . 
Ciò accadeva ci rca due secoli o r sono e la leggenda diceva che lo stesso era g i à avve
nuto fin da i t e m p i de l paganes imo. I l k e p o r k a k si fa vedere t u t t i g l i ann i duran te 
l'estate sulle coste che fiancheggiano lo s t re t to d i Davis , specialmente presso Jakobs-
hafen, Pisselbik e F r i ed r i chsha fen dove si dice che comparisse anche nei t e m p i anda t i . 
Nell'estate la costa della Norvegia è r i se rva ta quasi esclusivamente al cosidetto skogs-
vaag e a l qua lvaag che si aggi rano a poca dis tanza da Bergen e alla balenot tera 
rostrata. 

Questa sorta d i affezione per ce r t i sogg io rn i p a r t i c o l a r i è s ingolar i ss ima e lo d iventa 
anche d i p i ù quando si cons ider i che i p o v e r i cetacei sono oggetto d i una accanita 
persecuzione appunto i n quel le l o c a l i t à . Si p u ò d i r e che ogn i cetaceo sconta col la v i t a 
i l desiderio d i avv ic ina r s i soverch iamente a l la costa; p e r c i ò è ch ia ro che la preferenza 
di cui abb iamo par la to d ipende da certe c o n d i z i o n i loca l i del paese; siccome po i i 
singoli i n d i v i d u i vengono uccisi ad u n o per v o l t a , m e n t r e a r r i v a n o , ne r i su l t a che le 
schiere dei cetacei e m i g r a n t i , g ià v ic ine al la meta , n o n possono essere compat te , n è 
dirette da una f e m m i n a vecchia ed esperta e per conseguenza si t r ovano n e l l ' i m p o s 
sibi l i tà assoluta d i r i cove ra r s i i n l u o g h i m e n o per ico los i . Le ins id ie de l l ' uomo n o n 
fanno m o l t o effet to sui cetacei, p o i c h é ved iamo che essi r i t o r n a n o a schiere là dove 
furono oggetto d i una caccia abbastanza accani ta : g l i i n d i v i d u i f e r i t i che r iescono a 
mettersi i n salvo, invece d i m u t a r e residenza, ne l l ' anno seguente r i t o r n a n o appunto 
nel luogo i n cui vennero persegui ta t i e spesso v i t r o v a n o la m o r t e . Così per esempio 
certi pescatori scozzesi v i d e r o r i t o r n a r e per 2 0 ann i d i seguito i n una piccola baia 
della Scozia una balenot tera r i conosc ib i le da l la p i n n a dorsale p e r f o r a t a ; le avevano 
dato i l n o m e d i Holy Pike e finirono per ucc ider la . I l Bennet t r i fe r i sce u n caso ana
logo a questo pa r l ando d i u n capodogl io no to a i pescator i d i balene d i Te r r anuova 
col nome d i New Zealand Tom, i l quale si d i s t ingueva per la mole del co rpo , per la 
ferocia de l l ' i ndo le e pel co lore b ianco de l dorso. A questo p ropos i to m e r i t a n o d i esser 
r i f e r i t i colle parole tes tual i i r agguag l i de l lo Steens t rup: « I pescatori che abi tano le 
coste del l ' I s landa d à n n o ai l o ro cetacei de i n o m i p a r t i c o l a r i e l i conoscono t u t t i , per 
così d i re , personalmente. Le f e m m i n e si recano sempre nel le medes ime insenature 
per pa r t o r i r e la p ro l e e v i r i t o r n a n o r ego l a rmen te o g n i due a n n i . A l l o r a i pescatori 
catturano i g i o v a n i , m a n o n at tentano al la v i t a del la m a d r e la quale è sol tanto 

minacciata quando si reca per i sbagl io i n u n ' a l t r a baia . 
« Nelle l o r o e m i g r a z i o n i i cetacei p e r c o r r o n o abbastanza rego la rmente le medesime 

strade, ma qualche vo l t a le lasciano i n d ispar te come del resto accade a t u t t i g l i a l t r i 
animali e m i g r a t o r i . Non pare che la cor ren te ed i l vento eserci t ino una grande inf luenza 
sulla scelta d i queste s trade, p o i c h é le persone competen t i i n t o r n o a tale a rgomento 
accertano che i cetacei nuo tano sempre i n una d i rez ione opposta a quel la del ven to . 
Conviene osservare i n o l t r e che n o n d i rado i cetacei sono costre t t i a scostarsi dal le 

strade che sogl iono pe rco r re re , i n seguito al le ins id ie de i l o r o n e m i c i . Cosi accadde, 
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per esempio, ad una schiera composta d i 32 capodogli che approdarono i n fin d i vita 
sulle coste della Francia ne l l ' anno 1784 . Nel 1812 giunsero i n pessimo stato sulle 
coste francesi 70 g lobicefa l i . Questi u l t i m i forn iscono col la s tor ia delle l o ro emigra
z ion i u n esempio singolare che mer i t a d i essere r i f e r i t o . I l consueto passaggio delle 
lo ro schiere numerose d inanz i alle isole Feroer , c e s s ò quasi in t i e ramente f r a i l 1754 
e i l 1776, vale a d i re per circa 22 ann i , m a p i ù t a r d i r i c o m i n c i ò ed ora ha luogo ed 
aumenta t u t t i g l i ann i . Quando i cetacei si scostano dalle strade che sogliono percor
rere nelle l o ro emigraz ion i o si avvic inano t roppo al la spiaggia presso le foci dei 
f i u m i , d i t ra t to i n t ra t to vanno i n secco e d iventano preda degli ab i t an t i delle coste. 
Così accadeva nei t e m p i andat i al la balena della Groenlandia che ogg id ì s'incontra 
soltanto nel l ' es t remo set tentr ione. 

« 1 cetacei sono a n i m a l i socievoli come quasi t u t t i g l i a l t r i a n i m a l i m i g r a t o r i . Nei 
luoghi i n cui i l cibo è m o l t o abbondante, v i v o n o i n schiere numerosiss ime che anno
verano spesso p i ù d i m i l l e i n d i v i d u i , appar tenent i a specie diverse. Pare che anche 
le schiere m i g r a n t i non siano in t ie ramente costi tuite d i i n d i v i d u i della medesima 
specie. Siccome nei cetacei l ' amore delle f e m m i n e pei figli supera ogni a l t ro senti
mento e l 'a l levamento della prole è af f idato al la madre , ne r i su l t a che le schiere più 
numerose si compongono per la maggior par te d i f e m m i n e , accompagnate da qualche 
maschio. L a vi ta sociale dei cetacei dipende dunque i n par te dalla l o ro abitudine di 
mangiare i n comune e i n parte dalle cond iz ion i pa r t i co l a r i delle singole schiere e delle 
f a m i g l i e : i n var ie specie v i s i aggiunge ancora i l desiderio comune a t u t t i gli ani
m a l i m i g r a t o r i d i raccogliersi g l i u n i accanto agl i a l t r i durante le l o r o emigrazioni 
rego la r i » . 

T u t t i i cetacei sono a n i m a l i m o b i l i i n sommo grado. Nuotano col la massima 
ag i l i t à , senza sforzi v i s i b i l i , e d imos t rano d i avere una forza s t raord inar ia nella pinna 
caudale, la quale malgrado i l peso enorme del corpo, permet te l o ro d i venire a galla 
i n poco tempo e al l 'occorrenza d i slanciarsi anche f u o r i del l 'acqua. I n generale si 
t ra t tengono presso la superficie del mare e discendono nelle p r o f o n d i t à mar ine sol
tanto quando sono f e r i t i . Lo strato superiore del l 'acqua costituisce i l lo ro dominio, 
p o i c h é quando vogl iono respirare debbono sporgere la testa ed una parte del dorso 
f u o r i del l 'acqua. Respirano i n m o d o par t ico lare . 11 cetaceo che viene a galla inco
minc ia ad emettere con u n rumoroso sbuffo l 'acqua che si è ins inuata nelle nar ic i non 
perfe t tamente chiuse e lo fa con tanta energia che l 'acqua sale fino all 'al tezza di 5 o 
6 m . , d ividendosi i n finissime goccie. Questa colonna d'acqua si p u ò paragonare ad 
una colonna d i vapore che si sp r ig ion i da uno stret to tubo e lo sbuffo r i co rda i l rumore 
p rodo t to dal vapore i n t a l i circostanze. Nessun cetaceo manda i n ar ia una colonna 
l i q u i d a s imi l e ad uno z a m p i l l o d'acqua, sebbene quasi t u t t i i d isegnator i raff igurino 
i cetacei appunto i n tale at teggiamento e m o l t i s c r i t t o r i d i s tor ia natura le siano con
v i n t i che c iò è realmente vero . Appena ha fa t to questa emissione, l ' an imale prende 
l ' a r i a d i cu i ha bisogno con una rap ida inspi raz ione che produce u n r u m o r e altrettanto 
fo r t e ; t a lvo l t a respi ra t re , qua t t ro ed anche cinque vo l te a l m i n u t o , m a emette la 
colonna d'acqua sol tanto la p r i m a vo l ta ne l ven i re a ga l l a ; quando i l t empo è piut
tosto f reddo , i l cetaceo svela la sua presenza per mezzo del vapore che si condensa 
men t re esso respira . Le nar ic i sono collocate cos ì f avo revo lmen te che l 'animale, 
venendo a gal la , le solleva dal l 'acqua p r i m a delle a l t re p a r t i de l corpo e p e r c i ò riesce 
a respi rare n o n meno fac i lmente degl i a l t r i a n i m a l i . A l l o r q u a n d o nuo tano t ranqui l la

mente senza paura d i essere inseguite da i l o r o n e m i c i , le balene si t ra t tengono alla 
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s u p e r f ì c i e de l l ' acqua per 5 -15 m i n u t i e resp i rano con g rande u n i f o r m i t à ; a l t r e vo l t e 
scendono invece sot t 'acqua dopo ogn i resp i ro , m a r i sa lgono ad o g n i m o m e n t o a l la 
superf ic ie de l m a r e per tare la p r o v v i s t a d ' a r i a d i cu i hanno b isogno. Ment re si t u f f a n o 
nelle p r o f o n d i t à m a r i n e sol levano la par te pos ter iore de l co rpo e a l lo ra l a coda sporge 
l ibe ramente da l l ' acqua e i l resto del corpo r i m a n e i n v i s i b i l e per 10 , 15 ed anche 
20 m i n u t i . L e balene inseguite da l nemico possono r i m a n e r e sot t 'acqua da 3 0 a 
50 m i n u t i . 

U n capodogl io co lp i to da l l ' a rpone , dice i l Pechuel-Loesche, r imase sott 'acqua quasi 
u n ' o r a ; u n a l t r o i n d i v i d u o che si t r o v a v a i n c o n d i z i o n i analoghe, c o m p a r v e sol tanto 
a galla dopo 80 m i n u t i e discese fino a l la p r o f o n d i t à d i 1 3 0 0 m e t r i . I n quest i u l t i m i 

t empi i l K u k e n t h a l r i conobbe che u n dog l ing , vale a d i re u n cetaceo r e l a t i vamen te 
piccolo, r imase sot t 'acqua per c i rca t r e q u a r t i d 'o ra . È ch ia ro che i n quest i casi la 
respirazione de l l ' an ima le si compie per mezzo del sangue ossigenato raccol to ne i 
sacchi a r t e r i a l i d i cu i abb iamo pa r l a to p i ù sopra , m a al la lunga i l cetaceo è costret to 
a venire a gal la per resp i ra re , p o i c h é se manca d ' a r i a m u o r e asfissiato come g l i a l t r i 
m a m m i f e r i e i n b rev i s s imo t empo , come accertano i pescator i d i balene. Una balena 
che s ' i n t r i c ò nel le gomene con cu i era stata legata una sua compagna g i à m o r t a , m o r ì 
soffocata i n poch i m i n u t i . Quando vanno i n secco i cetacei m u o i o n o i n u n t empo re l a 
t ivamente b rev i s s imo , sebbene r e s p i r i n o l ' a r i a a tmosfe r ica . 

La voce dei cetacei f u oggetto d i m o l t e discussioni per par te dei na tu r a l i s t i . L a 
presenza della g lo t t ide d i m o s t r a che la voce esiste rea lmente , sebbene i cetacei la 
facciano ud i r e d i r ado , sol tanto quando sono m i n a c c i a t i da un per ico lo i m m i n e n t e , 
quando sono f e r i t i e nel l 'angoscia de l l ' agonia , m e n t r e spasimano sul la spiaggia. Le 
persone che intesero le g r ida de i cetacei accertano che n o n è possibi le paragonare la 
loro voce con que l l a d i nessun a l t ro a n i m a l e . I l complesso d i queste g r i d a costituisce 
un ruggi to spaventoso che incu te t e r r o r e ed è sempre p i ù fo r te neg l i i n d i v i d u i p i ù 
grossi. Invece i l Pechuel-Loesche scr ive quan to segue: « I l soffio delle g r a n d i balene 
si ode da lon tano e si po t rebbe paragonare a l r u m o r e p r o d o t t o da l vapore che esce 
dai t u b i delle l o c o m o t i v e , m a è p i ù p r o l u n g a t o e r i suona press'a poco nel m o d o 
seguente: « h u - u - f f - f f » , « u r - r r - r r - f f » o « b l u r r - r r - r r » . Qualchevol ta questo soff io si 
t rasforma i n u n ve ro sbuf fo abbastanza sonoro , m a per con t ro n o n intesi m a i u n g r i d o 
propr iamente de t to , neppure dag l i i n d i v i d u i m o l t o ecci tat i o f e r i t i . Var ie persone 
esperte m i dissero che i mi s t i ce t i p i ù grossi f anno u d i r e qua lchevo l ta u n fo r t e rugg i to 
quando sono i n f u r i a t i ; d ' a l t r a par te a l t re persone degne d i fede m i accertarono che 
anche quest i cetacei sono m u t i come g l i a l t r i . È p robab i l e che i l fo r t e soff io degl i 
i n d i v i d u i c o l p i t i da l l ' a rpone possa essere considerato come u n rugg i to » . Anche i l 
Kukenthal e A l f r e d o W a l t e r n o n pa r l ano a f fa t to de l la voce de i cetacei. 

T u t t i i cetacei si c ibano d i a n i m a l i ed è p robab i l e che m a n g i n o le sostanze vegetal i 
soltanto i n caso d i b isogno. Si r i ch i edono ancora m o l t e e d i l i g e n t i osservazioni p r i m a 
di poter accertare che la balenot tera mang ia le alghe t rova te va r i e vol te ne l lo stomaco 
degli i n d i v i d u i uccisi o che i l de l f ino d i v o r a le f r u t t a che cadono per caso nelle acque 
dei fiumi. G l i a n i m a l i m a r i n i p i ù o m e n o grossi appa r t enen t i al le classi p iù diverse 
sono la preda a cu i anelano i cetacei. Le specie p i ù grosse sono appunto quel le che 
mangiano g l i a n i m a l i m a r i n i p i ù p i c c o l i , m e n t r e le specie p i ù piccole sono p reda t r i c i 
per eccellenza. T u t t i i dent ice t i sono c a r n i v o r i ne l ve ro senso del la paro la ; a lcun i d i 
essi non r i s p a r m i a n o neppure i l o r o congener i p i ù d e b o l i , invece i mi s t i ce t i si accon

tentano d i a n i m a l i p i cco l i s s im i , d i pesc io l in i , d i crostacei , d i m o l l u s c h i n u d i , d i meduse 
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e s i m i l i . È facile i m m a g i n a r e quale enorme q u a n t i t à d i cibo abbisogni a quest i giganti 
dell 'Oceano per campare. Una sola balena deve mangiare i n u n g io rno parecchi m i l i o n i 
e forse anche divers i m i l i a r d i d i an ima le t t i m a r i n i . 

Non abbiamo finora nessun ragguaglio esatto i n t o r n o al la r i p roduz ione dei cetacei. 
P u ò darsi che g l i accoppiament i abbiano luogo i n tut te le s tagioni de l l ' anno, ma è 
certo che si compiono p i ù spesso nel la ta rda estate. Pare che a l lora i b ranch i si d i v i 
dano i n coppie che r imangono a lungo insieme. P r i m a del l 'accoppiamento i l maschio 
eccitato agita for temente le p inne producendo anche nelle acque t r anqu i l l e uno stre
pi to tonante. Non d i rado si corica sul dorso, po i si dr izza sollevando la testa i n di re
zione vert icale e fa muovere le onde ad una distanza enorme ; balza persino fuor i 
dell 'acqua, si affonda perpendicolarmente ne l mare , r i compare a galla ed eseguisce 
a l t r i esercizi cons imi l i i n onore della sua bel la . L 'accoppiamento si compie i n vari 
m o d i : i l maschio si corica sopra la f e m m i n a supina, oppure i due sessi si avvicinano 
d i fianco, o i n posizione quasi ver t icale , petto contro pet to . R iunendo le loro forze, 
dice lo Scammon, riescono ad accoppiarsi i n qualunque posizione. La durata della 
gravidanza è tu t to ra ignota . Si crede che v a r i i f r a 6 e 10 mes i , m a non è possibile 
confermare con prove suf f ic ien t i questa asserzione. P u ò darsi che i cetacei p i ù piccoli 
abbiano una gravidanza d i 6 mesi , m a è certo che nelle specie p i ù grosse la gesta
zione p u ò durare tanto 21 o 22, quanto 9 o 10 mesi . Ques t 'u l t ima supposizione 
sarebbe avvalorata dal fat to che le m a d r i r i compa iono regolarmente ogni due anni 
nelle stesse loca l i t à , come osserva lo Sleenstrup. G. A . Gulberg crede d i poter accer
tare che nelle balenottere abbastanza grosse la dura ta del la gravidanza var ia f ra 10 
e 12 mesi e supera questo periodo d i t empo nelle specie p i ù vo luminose . I cetacei 
neonat i hanno g ià uno svi luppo assai considerevole; la l o ro lunghezza è d i circa % 

od 1 / 3 d i quella della madre . 
Anche i l procedimento del par to n o n è conosciuto finora. N o n sappiamo nulla 

i n t o r n o al modo i n cui la madre al lat ta i l figlio e lo istruisce nel l 'a r te d i poppare. Gli 
a l t r i m a m m i f e r i m a r i n i nascono quasi t u t t i sulla t e r r a f e rma dove possono respirare 
l ibe ramente ; que l l i che sono p a r t o r i t i nel l 'acqua, come per esempio i s i r en i i , vengono 
s t re t t i a l petto dal la madre colle p inne pe t tora l i e sol levat i f u o r i del l 'acqua i n tutto i l 
tempo i n cui poppano; invece, conformemente al la s t ru t tu ra del l o r o corpo, i cetacei 
neonati debbono eseguire g l i stessi m o v i m e n t i dei gen i to r i dal p r i m o istante i n cui 
vedono la luce e partecipare i n tu t to al la v i t a degli a d u l t i per n o n r i m a n e r e asfissiati. 
P e r c i ò è chiaro che quando nascono devono g ià essere assai sv i luppa t i , ma hanno 
bisogno di mol te cure e d i u n a l la t tamento piut tos to p ro lunga to . G l i osservatori più 
an t i ch i accertano che la madre al la t ta la prole nuotando, p o i c h é i l figlio le si attacca 
ai capezzoli e si lascia t rascinare nel l 'acqua. Invece lo Scammon r i fer isce che, mentre 
compie i suoi dove r i m a t e r n i , la f e m m i n a giace nel l 'acqua come ,se fosse affranta 
dal la fat ica, solleva f u o r i dell 'acqua la par te posteriore del corpo e si piega u n pochino 
d i f ianco a c c i o c c h é i l figlio possa poppare p i ù fac i lmente . La posizione delle ghiandole 
m a m m a r i e agevola a lquanto la cosa, p o i c h é i l giovane cetaceo a f fe r ra colla punta 
del muso l ' enorme capezzolo ma te rno che r i gu rg i t a d i lat te e i n t e r r o m p e d i tratto in 
t ra t to i l suo pasto per veni re a galla a respirare . 

Pare che le specie p iù piccole possano essere svezzate assai p r i m a delle specie più 
grosse le qua l i acquistano soltanto la f a c o l t à d i procacciarsi i l cibo d i cui hanno bisogno 
a l l ' e t à d i u n anno o d i t r ed ic i o qua t to rd i c i mesi . Durante l ' a l l a t t amento la madre 
presta alla prole le cure p i ù assidue, si espone ai p e r i c o l i p i ù g r a v i per salvare i figli 
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dal la m o r t e e n o n l i abbandona neppure u n m o m e n t o . Pare cbe i g iovan i cetacei 
crescano abbastanza l en t amen te : p r i m a dei v e n t ' a n n i n o n sono a t t i a l la r i p r o d u z i o n e . 
È ignota l ' e t à a cu i possono g iungere . Si dice che invecchiando acquis t ino una t i n t a 
gr ig ia che si estende sul corpo e sul la testa, m e n t r e le p a r t i biancastre d iven tano 
argentee, i l grasso d iminu i sce , i l l a rdo e le p a r t i tendinee si f anno m e n o d u r i e 
tenaci, t u t t av i a nessun na tura l i s t a è i n grado d i de t e rmina re i l t empo i n cu i i n c o 
minc i ano quest i m u t a m e n t i . 

Anche i cetacei sono persegui t i da m o l t i n e m i c i che l i i n s id i ano a preferenza ne i 
p r i m o r d i del la l o r o v i t a . I pesci-cani e le orche f anno una caccia accanita ai cetacei 
g iovani , aggrediscono pe r f i no g l i a d u l t i e ne d i v o r a n o a poco per vo l t a i l cadavere 
gigantesco. Ma, ad ogn i m o d o l ' u o m o è p u r sempre i l p i ù t e r r i b i l e nemico de i cetacei. 
Esso l i perseguita da o l t r e 4000 a n n i ed ha p r e s s o c h é d i s t ru t t o alcune delle l o r o specie. 

È p robab i l e che da p r i n c i p i o l ' u o m o si contentasse d i que i cetacei che i l m a r e 
stesso g l i regalava, vale a d i r e d i q u e l l i che la burrasca gettava sul la spiaggia. Solo 
più t a r d i p e n s ò d i m i s u r a r s i col gigante dei m a r i . Si ascrive ai Baschi l 'onore d i aver 
allestito per la p r i m a v o l l a navi atte alla presa del la balena ne l x i v e nel x v secolo. 
Dappr ima quegl i a r d i t i n a v i g a t o r i si conten ta rono d i perseguitare i cetacei ne l go l fo 
che prende i l n o m e dal l o r o paese; m a ne l 1372 si diressero verso i l n o r d e t r o v a 
rono le vere r eg ion i del le balene. Verso i l 1450 g l i a r m a t o r i d i Bordeaux a l les t i rono 
anch'essi va r i e n a v i adatte al la pesca del la balena e cercarono i l prezioso bo t t i no 
nelle p a r t i o r i e n t a l i del l 'Oceano Polare A r t i c o . Le guer re c i v i l i pa ra l izzarono i l c o m 
mercio e la navigazione dei Baschi ; l ' invas ione spagnuola ( 1 6 3 3 ) che avvenne ne l l o ro 
paese pose fine per sempre a l la caccia delle balene. Ma i l successo dei Baschi aveva 
risvegliato la cup id ig ia d i a l t r i popo l i m a r i t t i m i ; i n f a t t i ne l x v i secolo i n a v i g a t o r i 
inglesi ed olandesi c o m p a r v e r o anch'essi nei m a r i della Groenlandia . Si dice che g l i 
esperti pescatori baschi avessero insegnato a quest i due p o p o l i n o r d i c i l ' a r te d i p r e n 
dere le balene. Nel 1598 la c i t t à d i H u l l a l l e s t ì le p r i m e n a v i baleniere , ne l 1611 
venne cost i tu i ta nel la c i t t à d i A m s t e r d a m una s o c i e t à la quale s p e d ì i suoi nav iga to r i 
nei m a r i del lo Spi tzberg e del la Nuova Zembla . Questo r a m o della navigazione 
acqu i s tò i n breve uno sv i luppo assai considerevole . Sessan tanni dopo 133 nav i ba le 
niere lasciavano i p o r t i o landesi . T u t t a v i a l 'epoca p iù f io ren te della pesca del la balena 
i n c o m i n c i ò assai p i ù t a r d i . Dal 1676 al 1 7 2 2 g l i Olandesi l anc ia rono i n m a r e 
5886 bas t imen t i e ca t tu ra rono 32 ,907 balene d i cu i i n que l t empo i l va lore tota le 
poteva cor r i spondere a l l a s o m m a d i 3 2 5 m i l i o n i d i l i r e . Verso la fine del secolo scorso 
la pesca del la balena era ancora assai p r o d u t t i v a . Feder ico i l Grande fece al lest i re 
apposite n a v i ne l 1 7 6 8 ; l ' I n g h i l t e r r a ne aveva a l lo ra 222 ne i m a r i del n o r d . Ora g l i 
Amer ican i sono i p i ù assidui pescatori d i balene. Dalla statist ica del lo S c a m m o n 
togliamo i seguenti r agguag l i : Nei 38 a n n i compres i f r a i l 1835 e i l 1872 , p a r t i r o n o 
per la pesca del la balena 19 ,943 n a v i d i cu i i pescatori r i cava rono 3 ,671 ,772 b o t t i d i 
grasso e 6 ,553 ,014 b o t t i d i o l i o che vendet te ro a l prezzo d i -272 ,274 ,916 d o l l a r i . Per 
ottenere questo guadagno i pescatori dove t te ro uccidere annua lmente 3865 capodogl i 
e 2875 m i s t i c e t i , senza contare g l i i n d i v i d u i f e r i t i e p e r c i ò anche pe rdu t i che f o r m a 
vano d i cer to un q u i n t o de l n u m e r o sopra c i ta to . P e r c i ò i l n u m e r o complessivo dei 
cetacei uccisi i n que i 38 a n n i d i caccia si p u ò calcolare come ascendente a 292 ,714 . 

La pesca del la balena n o n è m o l t o pericolosa per sò stessa, m a lo stesso n o n si 

può d i re del v iaggio . Le flotte dei ba len ie r i sono assai decimate t u t t i g l i a n n i . Nel 1819 
di 63 n a v i , 1 0 f u r o n o perdu te , nel 1821 sopra 79 se ne perdet te ro 1 1 , ne l 1 8 3 0 , 
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21 sopra 8 0 ; ne l 1871 g l i A m e r i c a n i perdet tero 33 n a v i e, nel 1 8 7 6 , 1 2 nav i nella 
parte set tentrionale dello stret to d i Be r ing . Tut te queste perdi te f u r o n o prodotte 
dai ghiacci . Per f o r t u n a i n t a l i nau f rag i si hanno a deplorare poche v i t t i m e umane, 
p e r c h è i l mare è quasi sempre t r a n q u i l l o e l 'equipaggio ha t empo d i met te rs i i n salvo 
sopra qualche a l t ra nave. L a pesca della balena n o n è sol tanto un ' impresa pericolosa 
e fat icosissima; m a fornisce u n guadagno m o l t o incer to , come prova l 'ant ico proverbio 
che d ice : « Pescheria - Lo t t e r i a » . « L 'es i to del la pesca », dice H a r t w i g , « dipende in 
gran par te dal caso. Nel 1718 le 108 n a v i appar tenent i a l la flotta olandese della 
Groenlandia ca t turarono 1291 balene, d i cu i i l valore ascendeva a 13 m i l i o n i d i l i re ; 
ne l l ' anno seguente 137 nav i baleniere ca t turarono appena 22 balene. Questo risultato 
scoraggiante indusse g l i a r m a t o r i ad al lest i re ne l l ' anno successivo soltanto 117 navi 
le qua l i presero 631 balene e r i sa rc i rono i n certo qua l m o d o g l i a r m a t o r i delle perdite 
sofferte » . È chiaro che le accanite persecuzioni de l l ' uomo i m p o v e r i r o n o alquanto le 
cosidette reg ion i delle balene g ià tanto r icche d i cetacei. Nel la sua opera intitolata 
La pesca nei mari artici praticata dalle città marittime della Germania, i l 
L i n d e m a n d imos t ra i n modo chiar i ss imo questo fa t to e accenna pure all 'avvenire 
che possono aspettarsi per questo r igua rdo i v a r i p o p o l i che v i partecipano. 

Ven t i o t r en t ' ann i or sono la pesca del la balena era ancora pra t ica ta colle navi 
destinate a compiere lunghe traversate; i pescatori ca t turavano a preferenza tre 
specie d i cetacei: le balene o balene della Groenlandia , le balenot tere rostrate e i 
capodogli ; ogni i nd iv iduo ucciso rappresentava u n va lore diverso secondo la tariffa 
s tabil i ta p e r l a pesca; ma i n generale questo prezzo var iava f r a 18 ,000 e 32,000 lire 
e poteva ascendere qualche rara vo l t a a 45 ,000 l i r e . L a pesca procede nel modo 
seguente : Quando la nave è pervenuta nel la regione delle balene, va per qualche tempo 
innanz i e ind ie t ro , ment re due u o m i n i stanno d i guardia su l l ' a lbero maestro. I l loro 
g r i d o : « L a g g i ù soffiano ! » suscita una commozione inc red ib i l e i n tu t to l'equipaggio. 
« I l contegno degli a n i m a l i ins id ia t i » , scrive i l Pechuel-Loesche, « i l modo i n cui 
soff iano, la f o r m a del dorso e della p inna caudale svelano ai pescatori esperti la specie 
a cui appartengono e permet tono l o r o d i giudicare se convenga incominc ia re la pesca 
J no . Se i l capitano decide d i met ters i a l l 'opera , i m a r i n a i f anno scendere i n mare 
le barche d i cu i sono fo rn i t e le n a v i baleniere. I n generale queste barche sono in 
numero d i qua t t ro , hanno la lunghezza d i 7-9 m . , e la larghezza d i 2 m . ; sono larghe, 
leggiere, ma ben costrut te , p r i v e d i chigl ia e p iu t tos to aguzze alle due e s t r e m i t à , per 
modo che si possono vol tare fac i lmente e spingere senza fat ica a l lo innanz i e allo 
ind ie t ro . Le a r m i necessarie per la pesca sono : qua t t ro f ioc ine , var ie lancie, un 
grosso e pesante fuc i le at to a slanciare a g rand i distanze dei p r o i e t t i l i c i l indrici , 
una breve spatola destinata a tagl iare i l l a rdo della preda, un'accetta ed un grosso 
col te l lo che si t rovano sempre nella par te an ter iore della barca, a portata del 
f ioc in iere . L a parte poster iore della barca, r icoper ta i n par te da u n ponte, contiene 
invece la bussola, u n recipiente per a t t ingere acqua ed u n ba r i l e t to che r ipa ra dal
l ' u m i d i t à le p r o v v i g i o n i d i biscotto, una lan terna , i l u m i ed i fiammiferi. General
mente i n mezzo alla barca si t r ova u n a l t ro ba r i l e t to che contiene l 'acqua dolce con 
cui si dissetano i m a r i n a i . 

« F r a g l i arnesi che si r i ch iedono pel la pesca della balena i l p r i m o posto spetta 

a l la corda, la quale deve essere grossa p i ù d i u n d i to pol l ice , lunga a l l ' inc i rca 400 m. 
e fa t ta col la canapa d i m i g l i o r q u a l i t à . Questa corda è avvol ta a spira le i n to rno a due 

t inozze piat te che si t rovano nel la par te poster iore del la barca, d i e t ro i banchi dei 
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•emator i : è necessario che venga avvo l ta col la mass ima cura , p e r c h è se si intr icasse 
:uentre v iene lanciata i n mare , pot rebbe p r o d u r r e g rav i s s imi d a n n i . P r i m a d i essere 
adoperati i due pezzi d i corda che s i t r o v a n o nel le t inozze suddette, vengono r i u n i t i 
per m o d o da f o r m a r e una corda sola ; quando la caccia è pra t ica ta nel le acque m e n o 
profonde, basta una sola bot te i n t o r n o a cu i s i avvolge u n pezzo d i corda . L a 
corda è attaccata ne l la par te pos ter iore del la barca , a destra del t i m o n i e r e e fa u n 
giro a t to rno ad u n grosso pezzo d i legno d u r o ; d i l à , passando i n mezzo ag l i 
uomini de l l ' equipaggio , a t t raversa la barca i n t u t t a la sua lunghezza e giunge ne l la 
parte anter iore della medes ima dove si fissa ad u n piccolo c i l i n d r o d i o t tone . 

I pescatori che s i t r o v a n o sul la s in i s t ra de l la barca mi su rano u n pezzo d i corda 
lungo da 6 a 9 m . e v i attaccano le due fiocine che uno d i essi s l a n c i e r à con t ro la 
preda ne l m o m e n t o o p p o r t u n o : i l fiociniere ha sempre cura d i tener le fiocine al la 
sua destra, a por ta ta della m a n o , sopra u n apposi to caval le t to , onde poter le a f fe r ra re 
all'istante. L 'equ ipaggio del la barca si compone d i sei u o m i n i , vale a d i r e d i u n 
timoniere, d i u n fiociniere e d i q u a t t r o r e m a t o r i . I l t i m o n i e r e d i r i ge e v o l t a la barca 
facendole descrivere u n qua r to d i c i rco lo con u n solo m o v i m e n t o , per mezzo d i una 
lunga coreggia che scende a lquanto d i e t ro la ba r ca ; quando i l fiociniere non si t ien 
pronto al l 'a t tacco, maneggia la coreggia an te r io re . Questi sei u o m i n i sono sempre 
marinai scelti che s tanno scrupolosamente al l o r o posto e cercano d i compie re ne l 
miglior m o d o possibile l 'opera a cu i vennero c h i a m a t i . Debbono essere m o l t o decisi 
e agire per i n tu i z ione p r o p r i a , per quanto i l per ico lo possa parere i m m i n e n t e : la l o ro 
barca deve f o r m a r e u n complesso unico ed a t t i vo e si capisce che essi la sorvegl ino 
con amore p o i c h é le a f f idano la p r o p r i a v i t a ed a f f r o n t a n o con essa le onde muggen t i 
di quegli i n o s p i t i m a r i e l ' i r a de l la preda gigantesca che hanno in tenz ione d i 
catturare. 

« Un b u o n f ioc in ie re deve essere s icuro del suo colpo al la distanza d i 5 o 6 m e t r i . 
Tuttavia, i n generale i pescator i si avv ic inano magg io rmen te al la balena, la rasentano 
quasi colla barca per m o d o che i l f ioc in ie re invece d i lanciare la f ioc ina , g l ie la conficca 
nel corpo. Questo me todo n o n lascia n u l l a a desiderare r i gua rdo al l 'es i to del la pesca, 
ma è pericoloso quan to m a i . Appena i « f e r r i » hanno t r a f i t t o la balena, la barca 
retrocede a grande v e l o c i t à . Questo m o m e n t o è sempre angoscioso pei p o v e r i pesca
tori i qual i t e m o n o d i essere get ta t i i n a r i a da u n colpo d i coda del la balena o d i 
precipitare nel le onde ins ieme a l la l o r o barca capovol ta da l la preda in fe roc i t a . 
Quando la balena spaventata cerca d i me t t e r s i i n salvo col la fuga , i n a l to m a r e 
affonda ver t i ca lmente nel l 'acqua, invece dove questa è m e n o p r o f o n d a con t inua a 
nuotare; a l lo ra i pescatori svolgono subi to la corda e la get tano nel l 'acqua dove 
scende fino alla p r o f o n d i t à d i 150 o 2 0 0 m . i n meno d i u n m i n u t o . Se la corda 
« attecchisce » , come d icono i pescator i , la balena è perduta e la barca è « f e r m a » . 
Il t imoniere e i l fiociniere cambiano d i posto, p o i c h é se al f i oc in i e re spetta i l c o m p i t o 
di ferire la balena, i l t i m o n i e r e ha i l d i r i t t o d i ucc ider la . L a lo t ta p i ù t e r r i b i l e i n c o 
mincia a questo pun to i n cui sopravvengono pu re g rav i pe r i co l i . Na tu ra lmen te n o n 

è i l caso d i pensare che la balena, m o r e n d o , a f f o n d i ne l l ' acqua p e r c h è t rascinerebbe 
seco la barca come fa i l pesce col sughero attaccato a l l ' u n c i n o de l l ' amo . Se la balena 
scende nelle p r o f o n d i t à m a r i n e , i pescatori invocano i l soccorso del la barca p i ù v i c ina 
per adoperarne la co rda ; m a n o n d i rado la barca n o n riesce ad avvic inars i abba

stanza i n f re t t a e a l lo ra i pove r i pescator i lasciano cadere i n mare l ' u l t i m o pezzo della 
loro corda e la balena è salva. È d i f f i c i l e i m p a d r o n i r s e n e r i c o m i n c i a n d o una nuova 

40. — BREHM, Animali. Voi. IH. 
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caccia; tu t t av ia c iò p u ò accadere qualche ra ra vol ta quando i pescatori r emano a tutta 
forza nella direzione i n cui l 'hanno veduta sparire e dopo la sua comparsa ripescano 
la corda che i l gigante m a r i n o trascina seco nel l 'acqua. 

« A d ogni modo la corda d i una sola barca è quasi sempre sufficiente per la pesca 
d i una balena; la balena discende spesso fino alla p r o f o n d i t à d i 120 -240 m . , poi 
r imane i m m o b i l e . Appena la corda g ià m o l t o tesa si ra l lenta , i pescatori v i si attac
cano t u t t i insieme e r iuniscono le l o ro forze per i n d u r r e la preda a r i sa l i re a galla. 
Ma se questo modo d i procedere non piace alla balena, questa si r i f i u t a assolutamente 
a venire f u o r i dell 'acqua e affonda sempre d i p i ù . A l l o r a la lo t ta p u ò d u r a r e l O , 2 0 o 3 0 
m i n u t i , secondo la mole de l l ' an imale , i l quale alla fine, dovendo respirare, incomincia 
a sollevarsi verso la s u p e r f ì c i e del mare . L a direzione della corda indica i l luogo in 
cui esso d o v r à compar i re e subito v i accorre un ' a l t r a barca per sorprender lo e impe
d i r g l i d i andare innanz i ; se c iò accade rea lmente l 'esito della caccia si p u ò dire 
assicurato. L ' an ima le fe r i to i n var ie pa r t i del corpo aggredisce i suoi nemic i oppure 
fugge a precipizio solcando le onde del mare , m a n o n si t u f f a sott 'acqua p e r c h è ha 
bisogno di respirare p i ù spesso. A l l o r a incominc ia una corsa pazza dietro alla balena, 
nella quale i pescatori gettano i n mare sol tanto pochi m e t r i d i corda. I l cetaceo 
gigantesco solca le onde sollevando vere montagne d i schiuma candida come la neve, 
sbuffa i n modo spaventoso e cerca d i l ibe ra rs i con v io len t i co lp i d i coda. Due o tre 
barche cariche d i a r d i t i m a r i n a i inseguono la balena fuggente ; ora scompaiono in 
mezzo ai f l u t t i smossi dal gigante che l i precede ed o ra s ' innalzano sulle onde 
muggent i , cont inuando a remare a tu t ta forza ne l l ' ampio Oceano, ind i f f e ren t i per così 
d i re al g iorno e alla notte. Uno spettatore inesperto potrebbe credere d i avere dinanzi 
agli occhi lo spettro del mare i n carne ed ossa. F ina lmente la balena si stanca e allora, 
pazza d i collera si tu f fa e si r i t u f f a nelle onde facendo u n chiasso infernale . Questo è 
i l momento oppor tuno per le barche che vogl iono andarle v i c ino . Scansando la regione 
della coda per non essere t r a v o l t i dai suoi t e r r i b i l i co lp i , i pescatori si avvicinano alla 
preda e cercano d i ucciderla col fuci le o con apposite lancie che tengono i n mano di 
cui i l f e r ro sotti le deve penetrare nelle ca rn i de l l ' an imale , poss ibi lmente dietro la 
p inna . Se poi la balena fugge d i nuovo o si r i t u f f a nel l 'acqua, i pescatori debbono 
r i cominc ia re i lo ro t e n t a t i v i ; quando non riescono assolutamente ad uccidere la preda, 
tagl iano la corda e r inunz iano a l l ' impresa . Quando invece i p o l m o n i della balena 
sono f e r i t i dal fuci le o dalla lancia, la povera bestia emette sangue e fa vedere lo 
« stendardo rosso » . La mor t e non si fa aspettare t roppo , m a è sempre preceduta da 
una t r emenda agonia alla quale i pescatori assistono da lon tano nel le loro barche. 

« La durata media della caccia va r i a f r a 1 e 2 ore, m a p u ò anche prolungarsi 
a lquanto secondo l ' indole e la forza della preda inseguita . Qualche rara volta le 
fiocine stesse possono uccidere le balene e a l lo ra la caccia è f i n i t a i n capo ad un 
quar to d 'ora ; al tre vol te invece p u ò dura re t re o qua t t ro ore . Anche i pericoli a 
cui si espongono i pescatori possono essere p i ù o meno g rav i secondo i cas i , poiché 
ora debbono resistere alle r ipe tu te aggressioni della balena, o ra sono costretti a 
fuggi re ed ora in f ine vengono sbalzati dal la barca e p rec ip i tano i n mare . Per conto 
m i o ebbi occasione d i prendere parte a mol t e caccie prat icate cont ro i grandi cetacei 
e ne v i d i « fe rmare » 23 semplicemente col la f ioc ina . D i quest i 23 cetacei 14 ven
nero ca t tura t i e 9 r iusc i rono a fuggire ne l m o d o seguente: I l p r i m o che era un 
capodoglio costrinse i pescatori a t i r a r f u o r i dalle b o t t i tu t t a la l o ro corda (400 m.) 

la p r i m a vo l t a i n cui a f f o n d ò nelle onde e n o n f u p iù veduto da nessuno. Un altro 
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capodoglio s p e z z ò la barca che lo aveva aggredito e s c o m p a r v e ; i l te rzo che era pure 
un capodogl io , dopo una lunga lo t t a o b b l i g ò i pescatori a tag l ia re la corda p e r c h è i l 
mare i n c o m i n c i a v a ad ag i ta r s i i n m o d o abbastanza minaccioso . Si dovet te tag l ia re la 
corda a l t re 3 vo l te inseguendo t r e balene che s i i n s inuavano f r a i ghiacc i dove le 
barche n o n potevano raggiunger le . Una quar ta balena r i u s c ì a l i be ra r s i da l la corda 
rovesciando senz 'a l t ro la barca e due a l t re f u g g i r o n o p e r c h è le f ioc ine s i erano stac
cate dal la corda . Duran te le 23 caccie a cu i pres i par te , 2 barche vennero i n f r a n t e 
completamente , 3 f u r o n o p i ù o meno danneggiate e 2 u o m i n i soggiacquero a i v i o l e n t i 
colpi d i coda r i c e v u t i dal le balene. U n a l t r o u o m o de l l ' equ ipaggio venne t r a t t o n e l 
l'acqua dalla corda , m a r i c o m p a r v e a gal la ed ebbe salva la v i t a ; invece u n f ioc in ie re 
suo compagno scomparve per sempre nel m a r e ins ieme a l la corda » . 

Quando la balena è m o r t a e n o n p u ò essere sol levata a b o r d o del la nave ba le 
niera, le barche debbono t rasc inar la f i n presso la nave dove l 'at taccano a l t i m o n e , 
per mezzo d i una robus ta catena che g i r a i n t o r n o al la p i n n a caudale e la col locano 
per modo che abbia la testa r i v o l t a a l l ' i n d i e t r o e sia r ip iegata sopra u n f ianco. S u l 
l 'albero maestro sono fissati due e n o r m i c i l i n d r i , sui qua l i s tanno a r ro to la te grosse 
gomene legate da una par te a l l ' a rgano de l l ' ancora . Di fianco a l la nave si t r o v a u n 
apparecchio s imi l e ad una cornice che osci l la o r i zzon ta lmen te sopra i l corpo del la 
balena e serve per cos ì d i r e d i ponte ag l i u o m i n i incar ica t i d i tagl iare i l l a rdo del la 
balena con apposi te spatole attaccate a lunghe sbarre d i legno. Uno dei c i l i n d r i 
viene attaccato ad una p i n n a del la balena, la quale , i n seguito al la t raz ione , si stacca 
dal corpo ins ieme ad una str iscia d i grasso larga m . 1,3 a m . 1,9. Quando i l grasso è 
giunto al l 'a l tezza de l l ' a lbero p i ù basso, viene fissato i l secondo c i l i n d r o al l 'a l tezza del 
ponte, si taglia la s t r iscia d i grasso i m m e d i a t a m e n t e s o p r a l a p inna e la si lascia cadere 
nello spazio che sta sot to i l ponte , m e n t r e i l secondo c i l i n d r o r iconduce fino al l 'a l tezza 
dell 'albero p i ù basso la par te da cu i si è tagl ia to i l grasso i l quale d à m o l t o l a v o r o ai 
mar inai . Per mezzo d i un 'appos i ta spatola essi lo staccano da l corpo de l l ' an ima le , 
tagliandolo a str iscie le qua l i vengono sollevate da l c i l i n d r o sovrastante e disposte le 
une sopra le a l t re press' a poco come le fog l ie d i tabacco d i cu i sono cos t i tu i t i i 
sigari usual i . P e r c h è l 'operazione riesca bene bisogna che i l corpo de l l ' an ima le possa 
essere r i vo l t a to l ong i t ud ina lmen te sopra i l suo asse come un c i l i n d r o . Da p r i n c i p i o 
un uomo legato ad una corda scende a d d i r i t t u r a su l la p reda ; quando si t r a t t a d i un 
misticeto i n c o m i n c i a a tag l ia re col la scure la mascella s u p e r i o r e ; se invece ha che 
fare con u n capodogl io tagl ia la mascella i n f e r i o r e ; la par te recisa è subi to t raspor 
tata sul ponte del la nave baleniera , dove i m a r i n a i ne estraggono i fanoni o i b e l 
lissimi den t i . A l capodogl io viene pure spaccata i n due p a r t i la par te super iore 
della testa che contiene una grande q u a n t i t à d ' o l i o . La t ag l i a tu ra del l a rdo p u ò 
durare da 4 ad 8 o re secondo la mole del la preda e secondo le cond iz ion i a t m o 
sferiche; appena i m a r i n a i hanno t e r m i n a t o d i raccogl iere e hanno disposto i n m o d o 
conveniente le p a r t i p i ù preziose d e l l ' a n i m a l e , r i t i r a n o la catena ed abbandonano a l 
suo destino l ' i n f o r m e massa d i carne del povero cetaceo. 

Le striscie d i l a rdo collocate sot to i l ponte del la nave vengono tagliate col la spatola 
in pezzi p iu t tos to l u n g h i i qua l i a l o r o vo l t a sono ge t ta t i sul ponte , e, p r i m a d i ent rare 
nella caldaia, f o r t e m e n t e compress i per mezzo d i una macch ina a mano , i l grasso 

si fa cuocere i n apposi te caldaie d i f e r r o m u r a t e su l ponte del la nave e c i rcondate 
d'acqua. Da p r i n c i p i o si adopera i l fuoco a legna, m a p i ù t a rd i vengono pure 

usufruiti g l i avanz i de l l a r d o a r ro s t i t o i q u a l i hanno ancora le p r o p r i e t à che si 
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r ich iedono per far sciogliere le a l t re p a r t i della balena. L ' o l i o r icavato da l grasso si 
fa ra f f reddare i n una padella destinata a tale scopo, q u i n d i lo si r ipone i n g r and i bot t i . 
« I ma r ina i vest i t i dei l o ro a b i t i p i ù usat i », dice i l Pechuel-Loesche, « g i rano intorno 
alte caldaie, bal lando, cantando e inseguendosi a vicenda coi l o ro u tens i l i , u n t i d'olio 
e copert i d i fu l ig ine come t an t i d i a v o l i . A bordo regna un 'an imazione straordinaria. 
Di notte tu t te queste operazioni acquistano u n carattere fantast ico, a l tu t to particolare: 
i r ec ip ien t i d i f e r ro i n cui cuoce i l grasso già mezzo lessato, le fiamme prodot te dalla 
combustione, che i l l u m i n a n o i l ponte, le nuvole d i f u m o , g l i a lbe r i e le vele che s ' in
nalzano dal mare o f f rono al viaggiatore uno degli spettacoli p i ù s t ran i che g l i sia dato 
d ' a m m i r a r e nelle sue peregr inaz ion i . D i g io rno le nuvole d i f u m o che avvolgono la 
nave baleniera i n cui si fa cuocere i l grasso d i balena ne r ive lano la presenza da 
lontano, p r i m a che i l bast imento possa essere i n vista » . 

Oltre alle g rand i nav i baleniere allestite per u n soggiorno d i 3 0 - 5 0 mesi nei mari 
del set tentr ione, fanno vela per la caccia della balena m o l t i ba rcon i che possono r ima
nere i n mare da 5 a 48 mesi e inseguono i cetacei m i n o r i , dando a preferenza la 
caccia alla balenottera longimana e ad al t re balenot tere . I vapor i che par tono nello 
estate dai p o r t i della Germania e della Svezia per la pesca della balena si recano nel
l'Oceano Polare Ar t i co e r i po r t ano i n pa t r ia i l grasso d i balena greggio, senza farlo 
cuocere. G l i ab i t an t i delle coste i n cui i cetacei compaiono regolarmente t u t t i gli anni 
oppure ogni due ann i tengono sempre p ron te numerose barche allestite apposita
mente per dar lo ro la caccia. La pesca dei cetacei è prat icata i n grande da molto 
tempo sulle coste se t tent r ional i della Scandinavia, dove quest i a n i m a l i si recano tutti 
g l i ann i . P r i m a del 4860 le var ie specie d i balenot tere erano quasi i m m u n i dalle 
insidie d i quelle popolazioni e venivano considerate come prede poco produt t ive , feroci 
e d i f f i c i l i da cat turare . Da un pezzo i pescatori avevano tentato invano d i costrurre 
una fiocina che potesse non soltanto t ra t tenere la preda, m a ucciderla al p r i m o colpo, 
onde inseguire con esito fo r tuna to anche i cetacei p i ù grossi . F ina lmente , nel 1867, 
G. Gordes, domic i l i a to a Brema, r iusc i a fabbricare le fiocine m i c i d i a l i tanto desiderate: 
Ph. Rechten c e r c ò d i procacciare al suo collega la cl ientela dei pescatori d i balene, 
amer ican i , e S. Foyn p r a t i c ò per la p r i m a vo l ta la caccia delle balenottere con queste 
nuove a r m i . La pesca incominc ia ta con tanto a rdore f u assai p r o d u t t i v a ; a l lo rché nel 
1882 la p r i va t i va del F o y n n o n ebbe p i ù va lo re , g l i ab i t an t i delle coste settentrionali 
del la Scandinavia acquistarono una r i levante sorgente d i guadagno, p o i c h é essi non 
usufruiscono soltanto i l grasso e i dent i dei cetacei e i f a n o n i delle balene, m a preparano 
u n o t t i m o concime colla carne e colle ossa. 

Fondandosi sulle p rop r i e osservazioni e sui ragguagli che g l i f u r o n o da t i a voce 
dal capitano H o r n , i l K u k e n t h a l scriveva recentemente quanto segue i n t o r n o alla pesca 
delle ba lene: « Le stazioni della pesca della balena si estendono sul la costa della Finn-
marca e del la Russia a pa r t i r e da T r o m s ò , verso or iente l ' u l t i m a stazione è Porto 
V l a d i m i r o . Questi s t ab i l imen t i consistono i n u n fabbr ica to abbastanza grande, a cui 
sono annesse diverse casette p i ù piccole ed hanno sempre a l o r o disposizione dei 
vapore t t i coi qua l i si pra t ica la pesca. Nei vapore t t i des t inat i al la pesca dei cetacei i l 
bompresso è sost i tui to da una p i a t t a f o r m a sul la quale si t r ova u n cannone-fiocina. 

L ' a r m a mic id ia le è cost i tu i ta da una pesante fiocina d i f e r ro foggiata a fuc ina e attac
cata ad una grossa gomena : quando è ben d i re t ta e colpisce la preda ne l modo deside
ra to basta per attaccarla alla nave baleniera . L a f ioc ina contiene i n o l t r e nella sua asta 
una fo r te carica esplosiva. Mentre la balena f e r i t a si m u o v e e si agita disperatamente, 
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t i r a a lquan to la corda e a l lo ra s i r o m p e u n ve t ro , d i cu i i l con tenu to accende e fa 
esplodere la car ica , per m o d o che la povera bestia r i m a n e uccisa da l l ' esp los ione; 
se invece l ' apparecchio n o n f u n z i o n a , bisogna uccidere l ' an ima le nel so l i l o m o d o , 
inseguendolo col la barca e conf iccandogl i ne l corpo la celebre lancia de i pescatori d i 
balene. Quando è m o r t a la balena galleggia a lungo sul l 'acqua ; i pescator i la t raggono 
verso la nave colle catene e la t r aspor tano a l l a f abbr i ca , dove è assoggettata a n u m e 
rose ope raz ion i » . La stat is t ica del Cock ci o f f r e i da t i seguent i i n t o r n o a l la pesca de i 
cetacei ne l la suddetta r eg ione ; nel 1885 , 23 f abbr i che , a cu i erano annessi 36 v a p o r i , 
ca t turarono 1398 cetacei; nel 1886 , 22 f abb r i che con 39 v a p o r i uccisero 9 5 4 cetacei; 
nel 1887 , 2 1 f abbr i che con 3 2 v a p o r i s ' i m p a d r o n i r o n o d i 8 5 4 cetacei e n e l 1 8 8 8 si 
ebbero 717 cetacei con 35 v a p o r i , adde t t i a l se rv iz io d i 21 f abbr i che . « È ch ia ro , dice 
i l Kuken tha l , che t a l i m a c e l l i debbono f a r scemare a lquan to i l n u m e r o dei cetacei che 
popolano que i m a r i . P e r c i ò i l Governo norvegese p r o i b ì severamente la pesca de i 
cetacei i n ce r t i pe r iod i d e t e r m i n a t i de l l ' anno e v i e t ò l 'uccisione d i quest i a n i m a l i presso 
tutte le coste: le balene e g l i a l t r i cetacei debbono essere uccisi a lmeno al la distanza 
di due m i g l i a da l la costa. Chi trasgredisse a queste leggi dovrebbe pagare una f o r t i s 
sima m u l t a d i a lmeno 30 ,000 l i r e . L a m u l t a s tab i l i t a da l Governo russo è m o l t o i n f e 
riore a questa, p o i c h é a m m o n t a so l tanto a 25 r u b l i » . I l K u k e n t h a l aggiunge ancora 
che i cetacei insegu i t i a preferenza nelle acque d i quel le r eg ion i sono qua t t ro specie 
di balenottere : i l guadagno r i cava to da u n solo i n d i v i d u o per mezzo de l l ' o l i o e del le 
così dette balene p u ò va r i a re f r a 1 0 0 0 e 6 0 0 0 l i r e , secondo la m o l e de l l ' an ima le . 

I cetacei si d i v i d o n o i n due g r u p p i p r i n c i p a l i , che si possono considerare con 
ragione come due s o t t o - o r d i n i , che sono : i Dent ice t i e i Mis t i ce t i . 1 p r i m i sono f o r n i t i 
di denti nelle due mascelle o a lmeno i n una mascel la ; quest i den t i i n generale n o n si 
mutano, m a i n certe specie cadono t u t t i o i n par te . Questo carat tere basta per d i s t i n 
guere i Dent ice t i da i Mis t i ce t i . I n quest i u l t i m i t e m p i i l K u k e n t h a l o s s e r v ò con rag ione 
che i Mist icet i e i Dent ice t i n o n dovrebbero essere r i u n i t i i n u n solo o rd ine , m a p i u t 
tosto classificati sc ien t i f icamente i n due o r d i n i d i s t i n t i e i n d i p e n d e n t i . Secondo K u k e n 
thal ambedue questi o r d i n i de r iverebbero da a n t i c h i « m a m m i f e r i t e r r agno l i f o r n i t i 
di placenta e i Dent ice t i si sono staccati assai p i ù dei Mis t ice t i da l g r u p p o p r i m i t i v o 
a cui appar tenevano; l ' a f f i n i t à che l i unisce d ipende senza d u b b i o da l l o r o comune 
adattamento a v ive re ne l l ' acqua » . 

I l so t to rd ine dei M I S T I C E T I (Mysticetae) è povero d i specie e comprende una serie 
di cetacei che s i d i s t inguono per la mancanza assoluta de i den t i nel le due mascelle e 
per la presenza d i certe l a m i n e cornee p a r t i c o l a r i , ch iamate f a n o n i , che penzolano da l 
palato e da l la mascel la super iore . G l i a l t r i ca ra t t e r i d i s t i n t i v i dei mis t i ce t i consistono 
nella testa e n o r m e e l a rgh i s s ima , negl i s f ia ta to i d i v i s i e col locat i l ong i tud ina lmen te , 
nell'esofago s t re t to , nel la rocca petrosa de l t empora le a lquan to grossa e nel la m a n 
canza delle ossa l a c r i m a l i , i l cara t tere p i ù s t rano e p i ù i m p o r t a n t e è cos t i tu i to da i 
fanoni. Questi n o n sur rogano pun to i den t i , n è rassomig l iano l o r o r ispet to alla p o s i 
zione, alla f o r m a e al m o d o i n cu i sono i n s e r i t i nel le mascelle. I n var ie balene g i o 
vanissime si t r o v a r o n o nel le mascelle piccole sporgenze ossee, che potevano essere 
considerate come g e r m i d i d e n t i ; invece i f a n o n i che compa iono p i ù t a r d i n o n sono 
inseriti nelle mascelle , ma ne l palato e n o n hanno un conta t to d i r e t to col l 'ossatura 

della testa. L a l o r o posizione trasversale ne l la v ò l t a del la c a v i t à boccale r i c o r d a i d e n t i 
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pa la t in i dei pesci. I f anon i stessi sono cos t i tu i t i d i una ma te r i a cornea, m a non ossea: 
ognuno d i essi è una l amina cornea t r i angolare o quadrata , nella quale si possono 
dist inguere benissimo la corteccia ed i l m i d o l l o . L a p r i m a consta d i s t ra t i cornei, 
sovrapposti l ' uno a l l ' a l t r o ; i l secondo f o r m a cer t i condo t t i p a r a l l e l i , p a r t i c o l a r i , i 
qua l i , a l l ' e s t r e m i t à in fe r io re del fanone, t e rminano i n f i l a m e n t i setolosi. I s ingol i fanoni 
sono collegati al la radice da piastre cornee r i cu rve ed i n se r i t i nel la membrana del 
palato, la quale ha circa lo spessore d i 2 c m . ed è r icch iss ima d i vasi che l 'alimentano. 

Scheletro della Balena (Dal Museo anatomico di Berlino). 

I f anon i sono col locat i t rasversalmente nelle fauci e r i v o l t i contro la Flugscharbein, 
che sporge come una carena ed è r i coper ta sol tanto da una membrana mucosa. 
1 f anon i p i ù l u n g h i , d i cui i l numero va r i a f r a 250 e 400 , si t rovano nel la parte cen
trale della mascel la; i p iù cor t i sono col locat i d 'ambo i l a t i e presso l'articolazione 
della mascella e d iminuiscono gradatamente d i lunghezza da l centro verso i l a t i . Nella 
parte anter iore della cav i t à boccale sono m o l t o fitti; verso la par te posteriore g l i spazi 
che d iv idono le l o ro file si fanno u n po ' p i ù g r and i . Veduta d i fianco, la serie dei fanoni 
ha l 'aspetto d i un pet t ine, d i cu i i den t i sono rappresenta t i dalle piastre cornee ter
m i n a n t i i n al t re t tante superficie piane. Facendo astrazione dal la sporgenza mediana, 
i l complesso dei f anon i si p u ò paragonare ad una v ò l t a , da cui penzol ino innumerevoli 
fo rmaz ion i fibrose, f less ibi l i e p iù o meno lunghe. Quando la balena chiude la bocca, la 
mascella in fe r io re accoglie i n sè stessa tu t t a la mascella super iore ; i fanoni rasentanoi 
m a r g i n i della l ingua e p e r c i ò chiudono perfet tamente la c a v i t à pa la t ina e trattengono 
la p i ù piccola preda, come potrebbero fare le magl ie d i u n c r i v e l l o . 

Le balene sono e n o r m i a n i m a l i , f o r n i t i d i testa enorme, d i fauc i largamente fesse, 
d i sf ia tatoi dopp i , d i orecchi chius i e d i occhi p iccol i ss imi . L a lo ro colonna vertebrale 
consiste d i 7 ver tebre cerv ica l i , d i 14 o 15 ver tebre toraciche dorsa l i , d i 11-15 ver
tebre l o m b a r i e d i 21 e p i ù ver tebre caudal i . Una sola costola si collega immediata
mente al lo s te rno; tu t te le a l t re sono false. Nel cranio le mascelle sono incurvate ad 
arco e al lungate a guisa d i becchi, enormemente g r a n d i r i spet to a l la scatola craniana 
piccol iss ima. L 'omop la t a è larghiss ima, le e s t r e m i t à hanno una conformaz ione molto 
diversa, p o i c h é i l poll ice è scomparso nella maggior par te delle specie. L a l ingua assai 
grossa è saldata tu t to i n to rno nel la c a v i t à boccale ed i m m o b i l e ; l 'esofago è stretto, 
lo stomaco diviso i n t re p a r t i . Le balene adulte possono raggiungere la lunghezza di 
20 o 30 m . ; i l lo ro peso p u ò var ia re f r a 20 ,000 e 150 ,000 K g . : sono dunque g l i ani
m a l i p i ù grossi della fauna terrestre . I l corpo d i una balena adu l ta corr isponde ad 
una massa uguale a quella d i 30 o d i 35 e lefant i , d i 1 5 0 - 1 7 0 b u o i ; i l grasso d i taii 
g igan t i fornisce ta lvo l ta p i ù d i 300 e t t o l i t r i d ' o l io . 

Le balene menano v i t a p iu t tos to so l i t a r i a : quando si raccolgono i n b ranch i vuol 
d i re che sono adescate da un 'abbondanza par t i co la re del c ibo . Quasi tu t te abitano 
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l 'Oceano Glaciale A r t i c o e abbandonano d i r ado i g o l f i co l loca t i f r a i c a m p i d i ghiaccio; 
a l t re p re fe r i scono le p a r t i p i ù m e r i d i o n a l i d i q u e l m a r e . Viaggiano con t inuamente e 
non s i t r a t t engono m a i a l ungo i n u n luogo fisso. Malgrado l ' e n o r m i t à de l l o ro co rpo , 
nel l 'acqua s i m u o v o n o con m o l t a fac i l i t à e solcano i flutti co l la v e l o c i t à dei p i rosca f i . 
Nuotano i n l inea re t ta , descr ivendo p e r ò d i con t inuo una serie i n t e r r o t t a d i curve 
sopra e sotto la superf ic ie del l 'acqua, dove appaiono e scompaiono ad o g n i m o m e n t o . 
Quando sono t r a n q u i l l e r i m a n g o n o al la super f ic ie del m a r e , dove s i sdra iano ora su l 
dorso ed o ra su l fianco, s i vo l t ano da tu t t e le p a r t i , si d r izzano e f anno cento a l t r i 
g iuochi . D i t r a t t o i n t r a t to sol levano dal l 'acqua l a m e t à del corpo . Se i l m a r e è t r a n -

; qui l lo si abbandonano al sonno, lasciandosi cu l la re dal le onde. 
Le balene, che sono g l i a n i m a l i p i ù grossi del la f auna te r res t re , si c ibano d i pesci 

e d i a l t r i a n i m a l i m a r i n i , vale a d i re d i m o l l u s c h i d ' ogn i sor ta , d i cefa lopodi , d i meduse 
e d i v e r m i per la magg io r par te i n v i s i b i l i ad occhio nudo . Ogni balena i n g h i o t t e v a r i 
m i l i o n i d i a n i m a l e t t i m a r i n i al la vo l t a . Spalanca le immense fauc i , solca i flutti e 
r iempie d 'acqua la c a v i t à boccale, poscia la r i n c h i u d e colle m i g l i a i a d i a n i m a l e t t i v i v i 
che v i nuo tano , quando la l i ngua n o n del t u t to insensibile ne ha r iconosc iu to la p r e 
senza. I f a n o n i co l loca t i ve r t i ca lmen te f o r m a n o una specie d i c r ive l lo che lascia uscire 
l'acqua m e n t r e la bocca si ch iude , m a n o n permet te agl i a n i m a l e t t i p i ù p iccol i d i m e t 
tersi i n sa lvo. Una sola pressione del la grossa l ingua m a n d a g i ù ne l lo s tomaco tu t t a 
la retata; la t rappola si apre d i n u o v o e d i nuovo la balena solca le onde de l m a r e e 
ingoia col resto i pesc io l in i p i ù p icco l i e le alghe che le vengono i n bocca per caso. 

Per c iò che r i g u a r d a le p r o p r i e t à fisiche p i ù elevate, i m i s t i ce t i rassomigl iano no te 
volmente a i m a m m i f e r i m a r i n i desc r i t t i p i ù sopra. L a vis ta , l ' u d i t o e i l t a t to acquistano 
i n essi uno sv i luppo assai considerevole . Invece le f a c o l t à i n t e l l e t t u a l i sono p i ù scarse 
di quelle dei den t ice t i . 

T u t t i i m i s t i c e t i sono t i m i d i e pauros i e fuggono al m i n i m o per icolo . V i v o n o i n 
pace f r a l o ro ed anche col la magg io r par te deg l i a l t r i a n i m a l i m a r i n i . Manifes tano i l 
loro coraggio na tura le sol tanto se sono aggred i t i e a l lo ra d iven tano f e roc i , si d i f e n 
dono con v io lenza e t a l v o l t a anche con successo, m a i n generale n o n arrecano g r a v i 
danni ai l o ro n e m i c i . La l o r o a r m a p r inc ipa l e è la coda ed è fac i le i m m a g i n a r n e la 
forza, considerando che questo è appun to lo s t r u m e n t o p i ù i m p o r t a n t e d i cu i si serve 
la balena per solcare le onde col suo tozzo corpo con una v e l o c i t à pa r i a que l la dei 
battel l i a vapore . Un colpo d i coda del la balena è p i ù che suff ic iente per i n f r ange re la 
barca p iù sol ida o per s lanciar la i n a r i a : u n solo colpo basta per uccidere u n robusto 
animale e p e r c i ò anche l ' u o m o , vale a d i r e i l peggiore nemico del la balena. 

La r i p r o d u z i o n e del la balena è t u t t o r a poco conosciuta : sappiamo t u t t a v i a che la 
femmina par tor isce u n o e p i ù d i rado due figli m o l t o s v i l u p p a t i , i qua l i appena na t i 
hanno Vs o d 1U del la lunghezza ma te rna . La m a d r e l i a l la t ta per u n t empo assai 
lungo, l i ama m o l t o , l i d i fende con grande coraggio e costanza, l i nasconde sotto una 
delle p inne i n caso d i per icolo , l i gu ida e l i protegge fintantoché n o n siano a t t i a p r o v 
vedere ai l o ro b i sogn i . I l Gu ldbe rg r i fe r i sce che la g rav idanza p u ò dura re 10 o 12 mesi 
e anche d i p i ù . È probab i le che le balene crescano con re la t iva r a p i d i t à , ma ad ogn i 
modo si r i ch i edono m o l t i ann i p r i m a che abb iano r agg iun to i l l o r o comple to sv i l uppo . 

Il Gray divise il sottordine di cui trattiamo in due famiglie distinte, di cui la 

p r ima comprende una serie d i cetacei d i s t i n t i co l n o m e d i B A L A E N O P T E R I D A E . Questi 

misticeti presentano sulla gola , sul petto e sopra una parte de l l ' addome p r o f o n d i so lchi 
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l ong i tud ina l i e pa ra l l e l i , col locat i g l i u n i accanto e d ie t ro agl i a l t r i . Hanno corpo rela
t ivamente svelto, sono p rovvedu t i d i una p inna dorsale d i s t in ta , d i p inne pettorali 
l a n c e t l i f o r m i , p i ù o meno lunghe e d i f anon i b r e v i , m a l a rgh i . Le ver tebre cervicali 
n o n sono sempre saldate; la rocca petrosa de l temporale è foggiata ad ovale e l 'omo-
plata p i ù larga che al ta . 

Le BALENOTTERE LONGIMANE O MEGAPTERE (Megaptera) si distinguono per le 
p inne pe t tora l i lunghiss ime, che acquistano a lmeno la qu in ta o la quar ta parte della 
lunghezza complessiva del corpo e sono rappresentate dal la B A L E N O T T E R A L O N G I M A N A 

(Megaptera longimana, M. boops, Balaena boops e longimana, Kyphobalaena 
boops), che g l i Inglesi chiamano H U M P B A C K , i Norvegesi R O R G H V A L e g l i ab i tan t i della 
Groenlandia K E P O R K A K . Questo cetaceo d i f fuso i n t u t t i i m a r i acquista a l l ' inc i rca la 
lunghezza d i 15 m . ; le sue p inne pe t to ra l i sono larghe 1 m . e lunghe da 3 a 4 m.; 
la p inna caudale al largata misu ra c i rca 4 m . La balenot tera long imana è una delle 
f o r m e p i ù tozze del la f amig l i a a cui appar t iene. Paragonata colle a l t re megaptere è 
decisamente b ru t t a , ha corpo grosso e cor to , leggermente arcuato lungo i l dorso e 
m o l t o convesso nella parte i n f e r io re a pa r t i r e dal la mascella i n fe r io re . I l corpo, robusto 
i n tu t ta la par te anter iore , si assottiglia i n modo s t r ao rd ina r io nel la parte posteriore, 
verso la coda; la mascella i n f e r i o r e è assai p i ù lunga e p i ù larga della mascella supe
r io re , la p inna pettorale lunghiss ima e la p inna caudale enormemente sviluppata. Sul 
dorso sporge una p inna adiposa, a l tu t to par t ico lare , che si t r o v a n e l l ' u l t i m o quarto 
della lunghezza totale del corpo. A n t e r i o r m e n t e , sul mezzo de l men to , si osserva una 
sporgenza tondeggiante; nel la regione sacrale, f r a la p inna dorsale adiposa e la pinna 
caudale si t rova un ' a l t r a pro tuberanza nodosa e sul ver t ice mesocranico si osservano 
f ina lmente parecchie sporgenze tondeggiant i , che hanno u n d i ame t ro d i 10 cm. ed 
un'altezza var iab i le f r a 2-3 c m . Dalla mascella i n f e r i o r e pa r tono numerose ripiega
ture ( 1 8 - 2 6 ) , larghe 10-15 c m . , che scorrono sul la gola e sul petto e t e rminano dietro 
la regione del la p inna pet torale . Queste pieghe si possono d i la ta re i n m o d o assai note
vole e permet tono a l l ' an imale d i spalancare p i ù o meno le fauc i . La pelle liscia in 
tu t te le a l t re p a r t i del corpo ha u n colore assai va r iab i l e . Sulla par te superiore del 
corpo p redomina generalmente u n bel colore nero-cupo p i ù o meno u n i f o r m e ; invece 
la par te i n f e r io re del corpo e la regione del la p inna pet tora le sono macchiate di 
b ianco. Cert i i n d i v i d u i sono semplicemente n e r i nel la par te super iore del corpo e 
b i anch i nella parte in fe r io re , a l t r i ne r i super iormente e i n f e r i o r m e n t e ed a l t r i ancora 
n e r i super iormente , b ianchi i n f e r i o r m e n t e e d i color g r ig io - scuro nel la par te inferiore 
delle p inne pe t to ra l i . I n questi casi anche la p inna caudale è d i color cinerino-
scuro i n tu t t a la parte i n fe r io re . Le p inne pe t to ra l i e la p inna caudale possono variare 
a lquanto d i f o r m a e d i m o l e : cos ì , per esempio, i n cert i i n d i v i d u i le p r i m e sono lun
ghissime, strette ed aguzze, i n a l t r i r e la t ivamente corte e larghe e i n a l t r i ancora di 
lunghezza e d i larghezza m e d i o c r i . La p inna caudale o ra è s t ret ta , aguzza e foggiata 
a mezzaluna, ora p iù larga e t e rminan t e i n una l inea re t ta n e l l ' e s t r e m i t à posteriore. 
La p inna dorsale è soggetta a mol te va r i az ion i ; lo stesso accade a l le sporgenze di cui 
abb iamo par la to p i ù sopra e alle r ip iega ture che si osservano nel la par te infer iore del 
corpo : p e r c i ò c o n v e r r à considerare come appar tenent i ad una sola ed unica specie le 
var ie balenot tere long imane classificate dal Gray e da v a r i a l t r i na tu ra l i s t i come altret
tan te specie d is t in te , t an to p i ù che n o n s ' incont rano i n u n solo mare , m a popolano 
t u t t i i m a r i e n o n d i f fe r i scono affa t to ne i cos tumi e nel le a b i t u d i n i de l la l o r o v i t a . 
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I n a v i g a n t i e i pescator i d i balene i n c o n t r a n o p i ù f r equen temente d i t u t t i g l i a l t r i 
m i s t i c e t i l a ba leno t te ra l o n g i m a n a , la quale è d i f fusa i n t u t t i i m a r i del g lobo , da l l ' equa 
tore ai p o l i , v i v e i n d i f f e r e n t e m e n t e i n a l to m a r e e presso le coste, ab i ta i g o l f i p r o f o n d i 
e le insena ture p i ù basse e t u t t i g l i ann i e m i g r a r ego la rmen te da i p o l i verso l ' equatore . 
Così, per esempio, la baia d i Monterey , che si t r o v a nel la par te super iore de l la C a l i 
f o r n i a , a lberga una grande q u a n t i t à d i balenot tere l o n g i m a n e n e i mes i d i o t tob re e d i 
n o v e m b r e ; i l l o r o n u m e r o scema no tevo lmen te f r a l ' ap r i l e e i l d i cembre , p e r c h è le 
schiere p i ù numerose , duran te la p r i m a v e r a e m i g r a n o verso i l n o r d e v i si t r a t t engono 
fino a se t tembre , n e l qua l mese r i c o m i n c i a n o ad emig ra re verso i l sud. L a ba lenot te ra 
longimana , dice i l B r o w n , compare sol tanto i n estate su l la costa de l la Groen land ia ; 
invece si fa vedere t u t t o l ' anno sul le coste occ identa l i d e l l ' A m e r i c a e d e l l ' A f r i c a , seb
bene n o n a b i t i sempre le stesse l o c a l i t à . Del resto la presenza del la balenot tera l o n 
gimana è sempre i r r e g o l a r e : l o stesso si p u ò d i r e r i g u a r d o a l la sua locomozione . È 
di f f ic i le che percor ra l u n g h i t r a t t i d i m a r e i n l inea re t t a ; nuo ta v o l o n t i e r i sot t 'acqua, 
cambiando d i rez ione . 

Non d i rado si r iun isce i n schiere i n n u m e r e v o l i che r i c o p r o n o a m p i t r a t t i d i mare ; 
altre vol te invece v ive e nuo ta isolata , m a si m u o v e come se fosse accompagnata da cento 
compagne, p o i c h é si t u f f a e si r i t u f f a ne l l ' acqua , t r as tu l l andos i come le sue a f f i n i . I suoi 
m o v i m e n t i sono sempre o n d u l a t i e se rpegg ian t i ; m e n t r e nuo ta la balenot tera long imana 
arrotonda i l co rpo , a l lunga l ' una o l ' a l t r a p inna pet tora le e solca le onde percor rendo 
una strada i r r ego la re . Quando nuota sot t 'acqua si volge d i fianco o si arrovescia sul 
dorso, cu l landos i ne l p r o p r i o e lemento , come l 'uccel lo ne l l ' a r i a . A l l o r c h é r i e m p i e o 
svuota i suoi poderosi p o l m o n i , manda i n a r i a u n dopp io z a m p i l l o che si r ipe te da 6 
a 40 e t a lo ra anche da 15 a 2 0 vo l t e e p u ò essere p i ù o meno fo r t e , sale fino a l l ' a l 
tezza d i 1,5-2 m . , oppure s ' inna lza fino al l 'a l tezza d i 6 m . I l suo c ibo s i compone a 
preferenza d i pesciol in i e d i p icco l i crostacei . 

Durante i l pe r iodo degl i a m o r i la ba leno t te ra l o n g i m a n a si a n i m a i n m o d o s t raor 
dinar io . I due sessi si accarezzano con amore , si percuotono teneramente colle p inne 
pet toral i , facendo ud i r e da lon tano i l o r o r e c i p r o c i co lp i . Si cor icano ora sopra u n 
fianco ed o ra s u l l ' a l t r o , si so l f regano a v icenda col le p inne , sol levano i n par te i l corpo 
fuor i del l 'acqua, s i s lanciano i n a r i a per u n m o m e n t o e si abbandonano a cento a l t r i 
t rastul l i acquat ic i p i ù d i f f i c i l i e p r e s s o c h é i n d e s c r i v i b i l i . La dura ta della gravidanza è 
tut tora ignota , m a si p u ò a m m e t t e r e senza t i m o r e d i sbagl iare che non oltrepassi 12 
mesi. I neonat i sono l u n g h i 4 - 4 Va m . ' le l o r o m a d r i l i a l la t tano , l i amano, l i accu
discono e l i d i f endono col la tenerezza m a t e r n a che dis t ingue g l i a l t r i cetacei. 

La balenot tera l o n g i m a n a è una preda abbastanza preziosa per l ' uomo , ma assai 
meno p r o d u t t i v a de l capodogl io e del la balena, p e r c h è i l suo grasso fornisce una q u a n 
tità d 'o l io m o l t o m i n o r e d i c iò che si po t rebbe credere considerando la mole d e l l ' a n i 
male. A questo p ropos i to i l B r o w n r i fe r i sce quan to segue: W a l k e r , celebre pescatore 
di balene, i n mancanza d i a l t re prede, uccise 12 balenot tere long imane nel la baia d i 
Disko e ne r i c a v ò una g rande q u a n t i t à d i grasso da cui sperava d i ottenere a lmeno 
70 bo t t i d ' o l i o ; invece i n r e a l t à n o n ne estrasse che 18 . P e r c i ò , dove abbondano g l i 
a l t r i cetacei, la ba lenot te ra l o n g i m a n a n o n è m a i oggetto d i una caccia m o l t o a t t iva . 

Nella par te m e r i d i o n a l e della Groen land ia , a poca distanza da Fr iedr ichshafen , v e n 
nero uccisi parecchi k e p o r k a k r i m a s t i i m m u n i dal le ins id ie de l l ' uomo nella parte set

tentrionale de l paese. A l l o r c h é i l B r o w n si t ra t tenne per qualche t empo nel po r to d i 
Egede, o s s e r v ò a lungo u n k e p o r k a k i l quale en t rava ed usciva t r anqu i l l amen te da l la 
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baia senza che nessuno dei pescatori loca l i pensasse a darg l i la caccia. Invece, sulle 
coste de l l 'Amer ica e de l l 'Af r i ca , dice lo Scammon, la balenottera longimana è oggetto 
d i una caccia mo l to a t t iva . Appena m o r t a , questa balenottera affonda nell 'acqua: 
a l lora i pescatori la trascinano i n u n luogo i n cui l 'acqua n o n sia t roppo profonda, e 
se non possono t raspor tar la alla r i v a , segnano i l luogo i n cui l ' h a n n o lasciata af fon
dare per mezzo d i una boa e r i t o r n a n o p i ù t a r d i i n parecchi a r ip rendere la preda. 
Sulla costa settentrionale della Scandinavia la caccia della balenottera longimana si 
pratica coi bat te l l i a vapore e coi cos ì de t t i cannoni - f ioc ine . Secondo 11 Kukenthal i l 
valore medio d i ogni s ingolo i n d i v i d u o ammonterebbe circa a 3000 l i r e . Dopo la con
quista della penisola d i Alaska i pescatori amer ican i v i si recano regolarmente per dar 
caccia alla balenottera longimana ; m a ogg id ì anche i Gol f i della Maddalena, d i Balenas 
e d i Monterey, r i n o m a t i i n a l t r i t e m p i per la lo ro grande ricchezza d i cetacei, f o r n i 
scono una preda mol to scarsa. Malgrado le a r m i al tu t to insuf f ic ien t i d i cui possono 
disporre, g l i I nd i an i e g l i Esquimesi ins idiano ed uccidono anch'essi la balenottera 
longimana. 

* 
* * 

Secondo i l Gray la B A L E N O T T E R A P B O P B I A M E J S T E D E T T A , confusa t roppo spesso con 
al t re f o r m e a f f i n i , dovrebbe rappresentare u n genere o m o n i m o ( P H Y S A L U S ) i l quale 
si distingue pei seguenti ca ra t te r i : la testa comprende a l l ' i n c i r c a la quar ta parte della 
lunghezza totale del co rpo ; la p inna dorsale s ' innalza n e l l ' u l t i m o quar to della linea 
mediana del dorso ; la p inna caudale è intaccata ne l mezzo e d iv isa i n due lobi più o 
meno d i s t i n t i . L a colonna ver tebrale contiene 61 -64 ver tebre , d i cu i 7 sono vertebre 
cervical i perfet tamente l ibere , 15 e qualche ra ra vol ta 14 sono provvedute d i costole, 
al t ret tante sono vertebre l o m b a r i e 24 -28 sono invece ver tebre caudal i ; la seconda 
vertebra cervicale è provveduta d i una larga apof is i laterale, per fora ta alla radice; 
l ' e s t r e m i t à superiore della p r i m a costola è semplice. 

La BALENOTTERA (PHYSALUS ANTIQUORUM, Balaena antiquorum, physalus e 
musculus, Balaenoptera antiquorum, boops, physalus, musculus, acutorostrata e 
gibbar, Physalus vulgaris, Pterobalaena communis, è chiamata dagl i Inglesi F I N N -
F I S C H e R A Z O R B A C K , dagl i Svedesi S I L L H V A L , da i Norvegesi S I L D R Ò R , dagli abitanti 
del l ' I s landa S I L D R E K I e finalmente T U N N O L I K da i Groenlandesi . È una delle balene più 
svelte che si conoscano e p u ò raggiungere la lunghezza d i 25 m . Le pinne pettorali 
acquistano la decima parte della lunghezza totale del co rpo ; la lo ro larghezza corr i 
sponde alla c inquantesima parte della lunghezza complessiva del corpo ; invece la lar
ghezza della p inna dorsale equivale appena al qu in to della lunghezza del corpo. 
Quest 'u l t imo acquista la sua grossezza massima sotto le p inne pe t to ra l i ; verso la testa 
d iminuisce leggiermente d i grossezza e si assottiglia a lquanto verso la coda, dove è 
pure tanto compresso ai la t i che diventa due volte p iù al to che largo e sporge come 
una carena sulla maggior parte della p inna caudale. Le p inne pe t to ra l i sono piatte, 
r ipiegate a l l ' i n f u o r i nella parte an ter iore e incavate pos te r io rmen te ; la p inna dorsale 
è vert icale e f a l c i fo rme e raggiunge tu t t ' a l p iù l 'altezza d i 60 c m . G l i occhi si trovano 
d ie t ro e sopra l 'angolo del muso p r e s s o c h é d i r i t t i ; g l i orecchi p icco l i s s imi sono col
locati f r a g l i occhi e le p inne pet tora l i ; g l i sf ia tatoi stanno sul la par te superiore del 
muso e sopra una sporgenza d inanzi agli occhi ; sono d i v i s i per mezzo d i un setto in 

due aper ture curve ed obl ique, circondate da u n o r lo a lquanto r i a lza to . Sulla parte 
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Balenottera (Physalus antiquorum). V175 della grandezza naturale. 

anteriore della testa si trovano alcuni peli setolosi, corti e isolati, che spuntano sulla 
mascella super iore e sul la mascel la i n f e r i o r e ; su l m e n t o si osservano pure a l cun i pe l i 
isolat i ; nel le a l t re p a r t i del co rpo la pel le è per fe t t amente nuda , n e r o - b r u n a super ior 
mente e d i co lo r b ianco-smagl ian te ne l la par te i n f e r i o r e de l c o r p o ; le pieghe p iù p r o 
fonde hanno una bella t i n t a ne ro -azzu r rogno la . Queste pieghe i n c o m i n c i a n o su l l ' o r l o 
della mascella i n f e r i o r e e scor rono lungo t u t t a la par te i n f e r i o r e del corpo fino allo 
ombell ico, vale a d i r e f i n o alla m e t à de l co rpo . L e pieghe mediane sono p i ù lunghe e 
più b rev i quel le l a t e r a l i . Pa iono i n c i s i o n i fa t te col col te l lo e sono de l imi ta t e da m a r 
gini d i s t i n t i , hanno la p r o f o n d i t à d i 4 - 2 c m . e si t rovano al la distanza d i 4 c m . l 'una 
dal l 'a l t ra , m a questa dis tanza n o n è costante i n t u t t a la l o r o lunghezza, p o i c h é dopo 
un percorso p i ù o meno lungo , le s ingole pieghe finiscono e ne accolgono al t re 
nuove le q u a l i p e r ò n o n s ' incroc iano m a i e sono sempre divise da s u p e r f ì c i e cutanee, 
perfettamente l iscie . Le mascelle, sdentate, po r t ano da ogn i par te 3 5 0 - 3 7 5 f i le d i 
fanoni, fittissimi ne l la par te an te r io re e assai p i ù r a d i ne l la par te poster iore . I l 
margine la terale del la mascel la super iore si assott igl ia leggermente nella sua parte 
inferiore e s i d i r i g e verso l 'occhio descr ivendo una piccola curva . La mascella in fe r io re 
è poco arcuata, p e r c i ò le mascelle n o n combaciano esattamente. I l l abbro in fe r io re 

p5 serve a ch iudere la bocca e r i c o p r e comple t amen te i f a n o n i . 
La ba lenot te ra abi ta la par te p i ù se t tent r ionale dell 'Oceano At lan t i co e l 'Oceano 

Glaciale A r t i c o . Abbonda i n m o d o pa r t i co la re presso l ' isola degli Ors i , i n vicinanza 
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della Nuova Zembla e del lo Spitzberg, m a non è ra ra neppure ne i con torn i del Capo 
N o r d . I l B r o w n accerta, che nell 'Oceano Polare Ar t i co n o n oltrepassa verso i l nord 
la la t i tudine della Groenlandia mer id iona le . A l p r i n c ip io de l l ' au tunno emigra verso 
le acque delle reg ioni p i ù m e r i d i o n a l i e a l lora è faci le incon t ra r l a nei m a r i delle zone 
temperate e della zona t o r r i d a : si dice che si faccia vedere pe r f ino nell 'Oceano Polare 
Anta r t i co . 

La balenottera è u n animale agile e svelto, come si p u ò argui re da l suo corpo rela
t ivamente sotti le. È i l p i ù veloce f r a t u t t i i mis t ice t i . Quando è t r anqu i l l a nuota in 
l inea ret ta e viene spesso a galla per respirare (ogni 90 m i n u t i secondi). Udivo già 
i l f ragore dell 'acqua espirata e de l l ' a r ia inspi ra ta dalla balenot tera al la distanza di 
un m i g l i o . L 'acqua che esce dagli sf ia tatoi produce u n r u m o r e breve, ma distinto e 
f o r m a u n doppio zampi l lo che sale ta lvol ta fino all 'altezza d i 4 m . La balenottera si 
avvicina spesso ai bas t iment i a vela, g i ra i n t o r n o ad essi nuotando e ta lora l i segue 
per var ie ore consecutive. Di t ra t to i n t r a t to si corica d i fianco sulla superficie del 
mare, batte le onde colle pinne pe t to ra l i , si svolge e si r ivo lge , si sdraia sul dorso e 
si t rastul la al legramente nel l ' acqua; riesce per f ino a sollevarsi f u o r i dell'acqua con 
un for te colpo della p inna caudale e a l lora ricade i n mare con u n r u m o r e tuonante. 

I l cibo della balenottera consiste p r inc ipa lmente d i pesci che l 'animale spinge a 
f ro t t e d inanzi a sè e abbocca con u n solo m o v i m e n t o delle ampie fauci . È proba
bi le che i n questi casi le pieghe d i cui è p rovveduta nel la parte in fe r io re del corpo 
le prest ino u t i l i servigi , permet tendole d i d i la tare p i ù o meno la sua pelle. Ciò fu 
messo i n dubbio da v a r i na tu ra l i s t i , m a venne pure asserito e confermato da al t r i . 
Quando la balenottera t rova u n luogo mol to r icco d i c ibo, v i si f e r m a per va r i giorni 
ed anche parecchie se t t imane; così accade, per es., nel la Groenlandia , dove, dice i l 
B r o w n , durante i l periodo in cui g l i eglefini si r i p roducono , si aggira presso Riskol, 
Holstenbork ed al tre loca l i tà della Groenlandia mer id iona le d ivorando una quant i tà 
s terminata d i questi pesci. 11 Desmoulins r i fer isce d i aver t rova to nel lo stomaco di 
una balenottera 600 eglefini e i l B r o w n accerta che lo stomaco d i u n individuo 
sezionato d inanzi a l u i ne conteneva 800. Facendo a m m o n t a r e i l peso d i un eglefino 
ad 1 Kg. , r i su l ta che u n solo pasto d i una balenottera sarebbe sufficiente per saziare 
1200-1600 persone adulte. Accompagnata dal la balenot tera maggiore e dalla bale
nottera rostrata sue a f f i n i , la balenottera scende a lquanto verso i l sud per inseguire 
g l i eglefini e le ar inghe. Pare che o l t re ai pesci d i v o r i i m o l l u s c h i n u d i ed a l t r i piccoli 
a n i m a l i m a r i n i , n o n lasciando i n disparte neppure le alghe che spesso pascola nel 
vero senso della parola . Siccome insegue a preferenza le i n n u m e r e v o l i schiere di 
pesci che si d i r igono verso le ter re , si avvic ina p i ù spesso degl i a l t r i cetacei alle 
coste in f ide . Penetra negl i angusti f i o r d i della Norvegia e v i s i t a g l i a l t r i piccoli stretti 
del mare , m a va i n secco p iù sovente delle specie a f f i n i . 

Le f e m m i n e gestanti sono lunghe a lmeno 20 m . Non abb iamo nessun ragguaglio 
preciso i n t o r n o al per iodo i n cui si compiono g l i accopp iamen t i : la gravidanza dura 
p iù d i 12 mesi . Var iano pure i ragguagl i che si r i fe r i scono al n u m e r o dei n a t i : certi 
na tu ra l i s t i assicurano che la balenottera partorisce u n solo figlio alla vo l ta ; altri 
invece le a t t r ibuiscono una serie d i pa r t i g e m i n i . La m a d r e ama teneramente i l suo 

r a m p o l l o lungo da 4 a 5 m . , e lo difende dai pe r i co l i con grande coraggio. Passa 
fu ren te sotto i l bat tel lo dei pescatori che ins id iano la sua p ro le , v i b r a v io len t i colpi 
colla coda e colle p inne pe t tora l i e non bada alle fe r i te quando si t ra t t a d i difendere 
l ' amato figlio. 
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L a caccia de l l a ba lenot te ra è m o l t o p i ù d i f f i c i l e d i quel la de l la balena, grazie al la 
c e l e r i t à ed a l l ' energ ia d e l l ' a n i m a l e ; s iccome è m e n o p r o f i c u a anche se r iesce, la ba l e 
not te ra n o n è m a i oggetto d i una gue r ra accanita. « I pescator i che c i accompa
gnavano » , dice i l B r o w n , « n o n t ra lasc ia rono d i esaminare i l cadavere d i una 
balenot tera che gal leggiava ne l lo s t re t to d i Davis , p e r c h è lo avevano scambiato per 
un cadavere d i balena, m a lo abbandonarono d i n u o v o al le onde appena si a v v i 
dero d i aver che fare con una ba lenot tera . Essi n o n erano s ta t i i p r i m i ad essere 
corbel la t i , p o i c h é sul fianco de l l ' an ima le erano inc i s i i n o m i d i va r i e nav i d i cu i l ' e q u i 
paggio aveva f a t to prec isamente come i l nos t ro » . L a cosa è a l t u t t o d iversa quando 
la caccia si p u ò pra t ica re da l l a costa « p e r c h è a l lo ra v iene u s u f r u i t o t u t t o i l corpo 
del l 'animale i l qua le fo rn i sce a i pescator i u n guadagno assai considerevole . Cosi 
avviene, pe r es., sul la costa se t ten t r iona le de l la Norveg ia , dove, dice i l K u k e n t h a l , i l 
corpo d i u n a grossa ba lenot te ra equ iva le a l la s o m m a d i L . 3 0 0 0 d i cui c i rca L . 3 5 0 
spettano a i b r e v i f a n o n i . 

Ebb i occasione d i vedere lo scheletro d i una balenot tera a V a d s ò , presso u n nego
ziante norvegese, d i le t tan te d i scienze n a t u r a l i . Questa balenot tera era andata t r o p p o 
innanzi esplorando i l fiordo d i Varanger , e, presa f r a g l i scogli , n o n poteva p iù l i b e 
rarsi i n nessun m o d o , per cu i p e r i m i se ramen te i n que i paraggi . Ugual sorte t o c c ò ad 
un 'a l t ra ba lenot te ra , la quale , inseguendo la schiera del le a r inghe , al la p r i m a v e r a 
del 1874 si s m a r r ì ne l Mar Ba l t i co e si a g g i r ò a lungo presso le coste, spaventando 
sovente i pescator i , m a finalmente, i l g i o r n o 23 agosto, giunse nel por to d i Danzica 
dove erano ancorate t r e n a v i da gue r r a tedesche. « Quale passatempo p i ù piacevole 
di una caccia a l la balena av rebbero po tu to sperare quegl i u f f i c i a l i ? », dice Zaddacb, 
« a f fe r rarono i f u c i l i e sa lu tarono l 'ospi te inaspet ta to con una scarica d i pa l le ; a l l o r c h é 
l 'animale i m p a u r i t o si a l l o n t a n ò da l p o r t o , scesero nel le barche e si d i v e r t i r o n o a 
scaricargli addosso i l o r o f u c i l i t u t t e le vo l t e i n cu i veniva a gal la per resp i ra re » . 
Più t a r d i si seppe che 75 pal le erano penetrate nel corpo della povera balenot tera , 
ma senza of fendere i l cerve l lo . P e r c i ò i l g igante m a r i n o cos ì accani tamente perse
guitato avrebbe po tu to ancora me t t e r s i i n salvo se uno degl i u f f i c i a l i non lo avesse 
trafi t to col la spada ne l la par te pos te r iore de l corpo m e n t r e stava r i t u f f a n d o s i sot
t 'acqua: la f e r i t a aveva offeso una del le a r t e r i e p r i n c i p a l i p roducendo una e m o r 

ragia m o r t a l e . 

* 
* * 

Colla balenottera venne sempre confuso fino a pochi anni or sono un altro misti-
ceto gigantesco p r o p r i o de i m a r i p i ù se t t en t r iona l i del globo ; i l m e r i t o d i aver lo 
classificato sc ien t i f icamente cons iderandolo come i l rappresentante d i u n genere 
particolare spetta al Gray . I ca ra t t e r i delle B A L E N O T T E R E M A G G I O R I (Sibbaldius) si f o n 
dano p r inc ipa lmen te sul le p a r t i c o l a r i t à de l lo scheletro. La colonna ver tebrale c o n 
tiene 5 6 - 5 8 ver tebre ce rv ica l i d i cu i 7 sono m o b i l i ed hanno la medesima s t ru t tu ra 
di quelle de l la ba lenot te ra , 1 4 ver tebre f o r n i t e d i costole, 16 ver tebre l o m b a r i e 
20-22 ver tebre cauda l i ; i l c ran io é l a rgh i s s imo e cos ì pure le ossa mascel lar i supe
r i o r i ; le ossa del naso sono piccole , la mascel la i n f e r i o r e leggiermente incurva ta , 
compressa ai l a t i e p r o v v e d u t a d i una d i s t i n t a apof is i coronoide i n v ic inanza d e l 
l 'articolazione, l ' o m o p l a t a è la rga , l ' apo f i s i coracoide bene svi luppata , la mano divisa 
in quat t ro d i t a b rev i s s ime ; i l qua r to d i t o o d i t o i n t e rno è assai p i ù cor to del p r i m o ; 
la p r i m a e la seconda costola presentano due c o n d i l i 11 corpo è mo l to a l lungato e 
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acquista la sua massima robustezza nel secondo qu in to della sua lunghezza; s ' in
grossa gradatamente a pa r t i r e dal muso alquanto largo e si assottiglia pure gradata
mente verso la coda; la parte mediana del dorso è infossata d 'ambo i l a t i . L a pinna 
pettorale si t rova d ie t ro i l p r i m o quar to della lunghezza del corpo, piut tosto i n basso; 
è lunga, stret ta e tondeggiante nel la par te an te r io re ; nel la parte posteriore si può 
considerare come t ronca , notando p e r ò che f o r m a una l inea curva o per meglio dire 
incavata quat t ro vol te , corr ispondentemente alle fa langi delle d i ta . La p inna dorsale, 
piccolissima e bassa, è collocata n e l l ' u l t i m o qu in to della lunghezza del corpo ; la 
p inna caudale è l a rgh i s s ima ; a l l ' e s t r e m i t à poster iore si assottiglia per modo da for
mare quasi un unc ino ; l 'occhio piccolo si apre immedia tamen te sopra e dietro l 'ar
t icolazione della breve mascella in fe r io re ed è collocato i n una infossatura abbastanza 
profonda. L 'orecchio appena vis ib i le è foggiato a fessura e si t r ova 8 c m . p iù indietro; 
lo sfiatatoio doppio è collocato d inanz i a l l 'occhio, nella parte anter iore della fronte; 
la pelle è liscia i n fe r io rmen te e solcata da circa 60 pieghe disposte ad angolo retto 
che scorrono sulla gola, sul petto e sulla parte superiore del vent re . 

La BALENOTTERA MAGGIORE (SIBBALDIUS BOREALIS, Balaena borealis, Balae-
noptera laticeps, gigas, boops, tenuirostris, sibbaldii e carolinae, Sibbaldius lati-
rostris, Pterobalaena gigas) viene chiamata B L A A H V A L da i Norvegesi ed è assai più 
grossa della balenottera. Vennero m i s u r a t i parecchi i n d i v i d u i i qua l i erano lunghi 
31 m . , ment re la lunghezza delle l o r o pinne pe t to ra l i giungeva a 4 m . La testa, i l 
dorso, la coda e la parte superiore delle p inne pe t to ra l i sono d i color nero; la parte 
infer iore delle p inne pe t to ra l i è bianca come la gola, i l petto ed i l ventre . I l Finsch 
ebbe occasione d i osservare v a r i i n d i v i d u i ca t tu ra t i da poco tempo, i qua l i erano di 
color grigio-ardesia e avevano le p inne pe t tora l i or la te poster iormente d i bianco; 
la parte in fe r io re del corpo era u n po ' p iù chiara e de l imi ta ta da una l inea abbastanza 
esatta come la parte superiore. Pare dunque che anche questa balenot tera vada sog
getta a m o l t i cambiament i nel colore del corpo. 

I l modo d i v ivere della balenottera maggiore è t u t to ra p r e s s o c h é ignoto per la 
semplice ragione che questa specie venne sempre confusa colla balenottera. Perciò 
m i pare non soltanto u t i l e , ma necessario d i accennare brevemente ad un 'a l t ra forma, 
vale a d i re alla B A L E N O T T E R A S U L F U R E A ( S I B B A L D I U S S U L F U B E U S ) che fa parte dello 
stesso genere e a cui g l i ab i t an t i d e l l ' A m e r i c a set tentr ionale d à n n o i l nome d i S U L -
P H U R B O T T O M . Questa balenottera è m o l t o aff ine al la balenot tera maggiore dell'Oceano 
At lan t ico e probabi lmente non costituisce una specie d i s t i n t a : r i g u a r d o alla mole può 
gareggiare colla sua aff ine e del resto i pescatori dell 'Oceano Pacifico la considerano 
come i l p iù grosso cetaceo dei lo ro m a r i . U n i n d i v i d u o misu ra to dal capitano Royera 
lungo 29 m . , la mascella i n f e r i o r e aveva la lunghezza d i 6,4 m . , la circonferenza 
del corpo giungeva a 11,6 m . e i l peso a 147,000 K g . La balenot tera sulfurea che 
ch iameremo in questo modo per at tenerci al la sua denominaz ione locale, supera 
perf ino la balenottera nella sveltezza del c o r p o ; questo è m o l t o a l lunga to ; la parte 
dorsale s'inarca soltanto sulla testa dove f o r m a una sporgenza i n cu i sboccano gli 
s f ia ta to i ; invece la parte in fe r io re del corpo è assai p iù convessa; la p inna dorsale si 
t rova n e l l ' u l t i m o quar to del c o r p o ; è piccola, convessa nel la parte an te r iore e incavata 
super iormente ; le p inne pe t tora l i collocate ne l p r i m o terzo del corpo n o n hanno una 
lunghezza considerevole, ma sono abbastanza l a rghe ; la p i n n a caudale è larga e 

intaccata pos ter iormente a guisa d i unc ino ; la pelle, l i sc ia ne l la par te superiore del 
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corpo, presenta numerose pieghe assai p ro fonde nel la par te i n f e r i o r e ; supe r io rmen te 
ha una t i n t a va r i ab i l e f r a i l b r u n o - c h i a r o , i l nero ed i l b r u n o - b i a n c h i c c i o , i n f e r i o r 

mente è d i co lor g i a l l o - s u l f u r e o - c h i a r o . 
L ' a rea d i d i f fus ione d i questa ba lenot te ra comprende la magg io r par te d e l 

l'Oceano Paci f ico , m a finora n o n p o t è essere d e l i m i t a t a con sicurezza. L a balenot tera 
sulfurea, dice lo S c a m m o n , s ' incont ra i n tu t te le s tag ion i de l l ' anno sulle coste della 
California ; da l magg io a se t tembre v i si aggira i n schiere numerose che si t r a t t e n 
gono a preferenza i n v ic inanza del la costa, si avv i c inano senza t i m o r e ai bas t imen t i 
i n costruzione e seguono spesso le n a v i nei l o r o v i a g g i . Così accadde, per es., a l la nave 
« P l y m o u t h » ne l 1850. A l l o r c h é a l p r i n c i p i o d i n o v e m b r e f u accompagnata per un 
lungo t r a t to d i m a r e da una schiera d i ba lenot tere su l furee , una d i queste s m a r r ì le 
compagne e a l lo ra si a g g r e g ò al la nave seguendola per 2 4 g i o r n i , con grande spa
vento de l l ' equ ipagg io . Da p r i n c i p i o i m a r i n a i , t emendo che coi suoi m o v i m e n t i 
d isordinat i , potesse capovolgere o a lmeno danneggiare la nave, cercarono d i a l l o n 
tanarla con ogn i mezzo possibi le . Ma t u t t o f u i n u t i l e . Siccome p i ù t a r d i qualcuno disse 
che l 'acqua fetente conservata nel le p a r t i i n f e r i o r i delle nav i ha i l potere d i a l l o n 
tanare i cetacei, vennero subi to messe i n m o v i m e n t o tu t te le p o m p e : anche questo 
tentativo a n d ò f a l l i t o , p o i c h é la nost ra ba lenot te ra con t inuava ad accompagnare la 
nave come se n u l l a fosse accaduto. A l l o r a i m a r i n a i decisero d i aggred i r la l anc i an 
dole contro la testa ogn i sor ta d i p r o i e t t i l i ; bo t t i g l i e , pezzi d i legno ed a l t r i oggett i 
duri che le f e r ivano la pe l le ; finalmente usarono i f u c i l i e le conf iccarono diverse palle 
nel corpo. L a ba lenot te ra oppose a t u t t i quest i t en ta t iv i una resistenza passiva e c o n 
t inuò a seguire la nave colla buona e col la ca t t iva f o r t u n a , c i oè col mare t r a n q u i l l o 
e col mare i n burrasca . N o n d i rado si tu f fava sott 'acqua, po i spruzzava l 'acqua nelle 
finestre delle cabine per mezzo degl i s f ia ta to i . I l suo corpo lungo ci rca 2 4 m . spiccava 
nell'acqua l i m p i d a , smossa ad ogn i colpo del la p inna caudale larga a lmeno 5 m . 
Soltanto i l medico del bas t imento pareva assai soddisfat to d i poter osservare da v ic ino 
la gigantesca ba lenot te ra ; t u t t i g l i a l t r i passeggieri della nave avrebbero desiderato 
di saperla lon tana a lmeno parecchie m i g l i a . Verso la fine d i novembre la nave 
« P lymouth » i n c o n t r ò u n grosso barcone ch iamato « K i r k w o o d » colla quale desiderava 
di par lare ; quando le due nav i si avv i c ina rono , la nostra balenot tera l a sc iò la « P l y 
mouth » per seguire la « K i r k w o o d » , m a non t a r d ò a r i t o r n a r e presso la sua antica 
compagna d i v iagg io . I n c o m i n c i ò a mos t r a r s i inqu ie ta a l l o r c h é la nave f u p iù v ic ina 

alle coste, e l ' a b b a n d o n ò i n t i e r a m e n t e quando giunse nel l 'acqua bassa. A poco a poco 
i mar ina i del la « P l y m o u t h » si erano avvezzat i al la sua presenza, essendo o r m a i 
convint i che ogn i mezzo per a l lon tana r l a sarebbe stato i nu t i l e . P e r c i ò la osservavano 
con un certo interesse e le avevano dato i l n o m e d i « B l o w a r d », accertando che la 
povera bestia g i à t an to perseguitata, r i spondeva al l o r o r i c h i a m o avvic inandos i m a g -

|: giormente al la nave. Del resto la balenot tera su l furea non aveva recato nessun danno 
al bast imento e a l la fine i m a r i n a i le pe rdonarono i l grave peccato d i avere i n s u d i -

•v ciato colle sue espi raz ioni Por lo b ianco del la l o r o nave. 
La balenottera su l furea non si t ras tu l la cosi v o l o n t i e r i alla superficie dell 'acqua 

come sogliono fare g l i a l t r i cetacei; t u t t av i a , quando si abbandona ai suoi g iuochi p r e -
0 di let t i , o f f re a l l 'osservatore uno spettacolo s ingo la rmente grandioso. T u t t i i p i ù espert i 

| |S;' cacciatori d i balene la considerano come la specie p i ù veloce della f amig l i a a cui 

appartiene e p e r c i ò n o n le d à n n o neppure la caccia. Quando i l t empo è t r a n q u i l l o 

0 scivola sott 'acqua, presso la superf ic ie del m a r e ; per tu f fa r s i nelle p r o f o n d i t à del mare 
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ar ro tonda i l corpo con una mossa elegante e met te i n most ra la sua gigantesca pinna 
caudale, sollevandola f u o r i del l 'acqua o bat tendo con essa le onde per modo da 
p rodu r r e u n r u m o r e assordante. 

Gl i accoppiamenti della balenot tera maggiore si compiono i n una stagione deter
mina ta de l l ' anno : i p a r t i hanno luogo circa u n anno dopo. La mole dei neonat i cor
r isponde press'a poco alla sesta o t u t t ' a l p i ù alla quar ta par te della mole materna. 

Anche la balenottera maggiore appart iene a quelle specie che vengono inseguite 
regolarmente sulle coste se t tentr ional i della Scandinavia. I l Kuken tha l riferisce che 
i l grasso e i f anon i r icavat i da u n i n d i v i d u o d i grandezza media possono fornire 
u n guadagno d i circa L . 5500 d i cui L . 1500 si r icavano esclusivamente dai fanoni. 

* 
* * 

L'ultimo genere della famiglia comprende le BALENOTTERE (BAL^NOPTERA) che 
sono i mis t ice t i p i ù piccol i ed eleganti f r a t u t t i que l l i conosciut i finora; hanno pinne 
pe t to ra l i mediocremente lunghe e p inna dorsale f a l c i fo rme collocata ne l l ' u l t imo terzo 
della lunghezza totale del c o r p o ; m a i l o ro cara t ter i p r i n c i p a l i si debbono cercare 
nel lo scheletro. La colonna ver tebrale consta sol tanto d i 4 8 - 5 0 ver tebre , vale a dire 
d i 7 ver tebre cervical i quasi sempre saldate f r a l o r o , d i 11 vertebre provvedute di 
costole, d i 12 vertebre l o m b a r i e d i 1 8 - 2 0 ver tebre caudal i ; la mascella infer iore pre
senta un 'apof i s i coronoide par t ico lare ; la p r i m a e la seconda ver tebra hanno sola
mente u n condi lo . 

Il rappresentante più conosciuto di questo genere che pare relativamente ricco di 
specie è la B A L E N O T T E R A M I N O R E O B A L E N O T T E R A R O S T R A T A ( B A L ^ E N O P T E R A ROSTRATA, 

Balaena rostrata e boops, Borqualus minor, Balaenoptera davidsonì), chiamata 
P I K E W H A L E dagl i Ingles i , V A A G E H V A L da i Norvegesi , T I K A G U L I K dai Groenlandesi e 
S C I K A G L E U C I I dagl i ab i t an t i del Kamtsc ia tka . È questa la f o r m a p i ù piccola d i tutta 
la f amig l i a , p o i c h é giunge appena al la lunghezza d i 10 m . Una f e m m i n a misurata 
dal lo Scammon era lunga m . 8,2, la p inna pet torale aveva la lunghezza d i m . 1,25 e la 
larghezza d i 35 c m . ; la p inna caudale era larga m . 2,3. I l corpo ha una struttura 
mo l to elegante; la l inea dorsale descrive u n arco poco p r o l u n g a t o : invece la linea 
addomina le è maggiormente arcuata. Sul dorso si osservano p e r ò sempre la pinna 
dorsale adiposa e la sol i ta sporgenza che c i rconda g l i s f ia ta to i . L a testa si acumina 
alquanto verso i l muso largamente fesso d 'a l to i n basso, i n d i rez ione o b l i q u a ; l'occhio 
piccolo si t r ova d ie t ro e sopra l 'angolo della mascel la ; l 'orecchio piccolissimo ed 
ob l iquo giace d ie t ro l 'occhio ; g l i sf ia tatoi che si a l largano a lquanto nel la parte ante
r io re , si t rovano sul cu lmine della testa, i n mezzo e d inanz i agl i occhi . La pinna dor
sale è collocata ne i p r i m o terzo del la lunghezza del corpo , al l 'al tezza dei fianchi, é 
a l lungata ed aguzza, quasi d i r i t t a nel la par te anter iore e leggiermente arcuata nella 
parte posteriore, d inanz i a l pun to i n cui è ar t icola ta dove si assottiglia alquanto. La 
p inna dorsale al ta circa 25 c m . è r i v o l t a ob l iquamente a l l ' i n d i e t r o e foggiata a guisa 
d i fa lce ; la p inna caudale è abbastanza lunga, leggiermente assottigliata lungo i l mar
gine pos ter iore ; la chigl ia della coda è re la t ivamente piana. La pelle, l iscia nella parte 
superiore del corpo, presenta nella parte i n f e r io re da 60 a 70 pieghe paral lele , strette, 
poco profonde e v ic in iss ime le une alle a l t re che i n generale i ncominc i ano sul mar
gine della mascella in fe r io re , m a verso i l mezzo de l corpo si estendono p r e s s o c h é in 
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tutto l ' addome. Tu t t a la par te super iore de l co rpo é d i co lor ne ro -a rdes ia - scuro ; 
invece la par te i n f e r i o r e ha una t i n t a b ianca p i ù o m e n o rossiccia che si estende d a l 
l ' e s t remi tà del la mascel la super iore fino a l p u n t o d ' inserz ione delle p inne p e t t o r a l i e 
comprende pure la pun ta del la coda e la p i n n a caudale ; le p inne pe t t o r a l i hanno 
superiormente i l colore de l la par te super io re de l c o r p o ; verso i l mezzo presentano u n 
margine trasversale b i a n c o ; i n f e r i o r m e n t e sono bianche come l ' addome . I n cer t i i n d i 
vidui si osservano, s u l l ' e s t r e m i t à del le mascelle, a l cun i pe l i che p e r ò possono mancare 
al tutto i n a l t r i . 

La B A L E N O T T E R A D A L L A T E S T A A G U Z Z A classificata recentemente dal lo Scammon 
non si dis t ingue per n u l l a da l la ba lenot te ra ros t ra ta . P e r c i ò l 'area d i d i f fus ione d i 
questa specie si estende i n t u t t i i m a r i che c i r condano i l po lo N o r d . A l p r i n c ip io d e l 
l ' inverno la ba leno t te ra ros t ra ta e m i g r a verso i l sud e a l lo ra compare sulle coste 
dell 'Europa, sulle coste o r i e n t a l i e occ iden ta l i d e l l ' A m e r i c a e sulle coste o r ien ta l i de l 
l 'Africa; nel la Scandinavia la sua presenza è l i m i t a t a al le coste occidental i del paese. 
Nello stret to d i Davis e ne l la baia d i Bazz in , dice i l B r o w n , si fa vedere soltanto nei 
mesi estivi e n o n m a i d ' i n v e r n o p e r c h è i n tale stagione è pure ra r i s s ima nel la parte 
meridionale de l la Groen land ia . La ba lenot te ra ros t ra ta approda sovente sulle spiaggie 
dell'Europa se t tent r ionale e occidentale , dove t rova la m o r t e e c iò d imos t r a che spesso 
imprende lunghe e fat icose e m i g r a z i o n i . Duran t e i suoi v iaggi si t ra t t iene per u n tempo 

Più o meno lungo ne i l u o g h i i n cu i spera d i t r o v a r e un ' abbondan te q u a n t i t à d i c i b o ; 

*1. — BaEHM, Animali. Voi. Ili. 
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qualchevolta passa l 'estate sulle coste della Norvegia , s ' interna ne i seni d i mare < 
risale per f ino i l corso dei fiumi p i ù g r a n d i ; a l p r i n c ip io della p r imave ra r i t o r n a nell; 
sua nordica pa t r ia , percorrendo lungh i s s imi t r a t t i d i mare . Rassomiglia m o l t o ali ; 
balenottera nei cos tumi e nel m o d o d i v ive re . I n generale mena v i t a isolata, m a noi 
d i rado si r iunisce i n coppie o i n p iccol i b ranch i ; nuota sott 'acqua trat tenendosi presse 
la superficie del mare , si tu f fa e si t ras tu l la nelle onde come le sue a f f i n i . Quando sale 
a galla per respirare, emette u n piccolo zam p i l l o p iut tos to basso, s imi le a quello delle 
balenottere g iovan i , fa una buona p rovv i s t a d 'ar ia q u i n d i scompare per un tempc 
abbastanza lungo. Nelle sue emig raz ion i s ' in terna nei g o l f i p i ù s t re t t i , segue le navi 
senza paura , t ras tu l landosi nel la lo ro v ic inanza immed ia t a . Invece quando si trova 
nelle r eg ion i p i ù se t ten t r iona l i della sua area d i d i f fus ione si t ra t t iene quasi sempre 
presso i campi d i ghiaccio, nuota sotto i l ghiaccio viene a gal la i n una fessura del 
ghiaccio dove solleva quasi tu t ta la testa f u o r i del l 'acqua per respirare . Come le specie 
a f f i n i , si nu t re a preferenza d i pesciol ini e d i pesci d i media grandezza, ma insegue 
pure i cefalopodi e con tale accanimento che spesso va i n secco sulle spiaggie per impa
dronirsene e soccombe a cagione del la sua grande a v i d i t à . F i n o r a n o n abbiamo nessun 
ragguaglio esatto i n t o r n o al t empo i n cui si compiono g l i accoppiament i , alla durata 
della gravidanza e alla nascita della pro le . Si crede tu t t av ia che la gestazione dur i da 
11 a 12 mesi e che la f e m m i n a par tor isca u n nato lungo m . 2,5. L o Scammon trovò 

nel corpo d i una f e m m i n a da l u i sezionata u n feto quasi g iun to a t e rmine , lungo 2 m. 
L a balenottera rostra ta n o n è oggetto d i una caccia m o l t o a t t iva per parte del

l ' uomo . G l i A m e r i c a n i n o n la inseguono affat to o a lmeno n o n le d à n n o una caccia 
regolare ; g l i ab i t an t i delle coste se t ten t r iona l i e cen t ra l i de l l 'Europa la perseguitano 
soltanto quando si fa vedere presso i l l i t t o r a l e . I n questi casi i pescatori della Nor
vegia, del l ' Is landa e delle isole Feroer r iun i scono le l o r o forze , f o r m a n o un semicir
colo i n t o r n o alla balenot tera e cercano d i spaventarla con acute gr ida per modo da 
i n d u r l a a p rec ip i ta rs i sul la spiaggia o ne i bassi f o n d i dove la uccidono facilmente. 

Le B A L E N E P R O P R I A M E N T E D E T T E ( B A L ^ N I D ^ ; ) cost i tuiscono l ' u l t i m a famiglia del 

sot t 'ordine d i cu i t r a t t i a m o ; sono p i ù tozze e p i ù massiccie d i t u t t i i cetacei precedenti, 
n o n hanno pinne dorsal i n è r ip iega ture cutanee, sono fo rn i t e d i p inne pet toral i larghe 
e ottuse, d i f anon i l u n g h i e s t re t t i e d i ver tebre cervical i per la magg io r parte saldate 
f r a l o r o . La rocca petrosa del t empora le è quadra ta e l i be ra come Pomoplata. 

La BALENA o BALENA DELLA GROENLANDIA (BALENA MYSTICETUS) rappresenta 
i l t ipo d i questa f amig l i a ed è i l p iù i m p o r t a n t e f r a t u t t i i cetacei. Gl i Inglesi e i 
Tedeschi la ch iamano W A L F I S C H , g l i A m e r i c a n i B O W H E A D , i Norvegesi T N E G H V A L , i 
Danesi R E T H V A L , ecc. È u n an imale i n f o r m e sproporz iona to i n tu t te le sue par t i . La 
tendenza caratterist ica de l l ' uomo d i esagerare le cose s t rane si è pure manifestata 
r iguardo al la balena, an imale g i à celebre fin dai t e m p i p i ù a n t i c h i . Non mancano però 
le re laz ioni fedel i i n t o r n o alle sue p r o p r i e t à e a l suo m o d o d i v ive re . G l i ant ichi navi
ga to r i che andavano al la caccia della balena 300 o 4 0 0 a n n i fa , par lano soltanto di 
balene lunghe circa 20 m . Scoresby i l quale f u presente a l la ca t tura d i 320 balene, 
non ne t r o v ò una sola che oltrepassasse la lunghezza d i 18 m . I l Pechuel-Loesche 

r i fer isce le seguenti misure dopo d i aver esaminato una balena presa nel lo stretto di 



Balena 643 

Balena (Balaena mysticetus). 1 / 1 B 0 della grandezza naturale. 

Bering: lunghezza m . 16 ,4 , larghezza mass ima del la coda m . 6,7, lunghezza dei f anon i 
più grossi m . 3 ,25 . T u t t a v i a è cer to che f u r o n o cat tura te parecchie balene p iù grosse 
di queste e che ve ne debbono essere ancora nel le p a r t i p i ù r emo te dell 'Oceano Gla
ciale. Carlo Giesecke pa r l a d i una balena ca t tura ta ne l 1 8 1 3 , la quale era lunga 
m. 20,4. A l p r i n c i p i o del cor ren te secolo ne f u uccisa u n ' a l t r a presso lo Spi tzberg che 

?*• aveva press'a poco la stessa lunghezza e por t ava de i f a n o n i l u n g h i 5 m . Anche i l 
# Brown osserva che i r agguag l i r i f e r i t i da l lo Scoresby ci i nducono a d i m i n u i r e sover-

chiamente la m o l e de l la balena e p rocura d i c o n f e r m a r e le p r o p r i e asserzioni col le 
* misure citate da l Godsi r . Ques t ' u l t imo , avendo m i s u r a t o una balena uccisa nel lo 

stretto d i Davis , dice che la lunghezza tota le del co rpo m i s u r a t o d a l l ' e s t r e m i t à della 
rf* mascella i n f e r i o r e f i n o a l la b i fo rcaz ione del la p i n n a caudale era d i m . 10,8; la c i r -
t conferenza presa d i e t ro le p inne pe t to ra l i g iungeva a m . 9,1 ; la testa misura ta dal 

\0 punto p iù al to fino a l l ' a r t i co laz ione del la mascel la i n f e r i o r e era lunga m . 6 ,4 ; la p inna 
i f pettorale aveva la lunghezza d i m . 2 ,4 e la larghezza mass ima d i m . 1,2; la larghezza 
0 della p inna caudale g iungeva a m . 7 , 3 ; i f a n o n i p i ù l u n g h i misuravano 5 m . Questo 

0* individuo che era d i sesso f e m m i n i l e n o n si p u ò considerare come uno dei p iù gross i ; 
a# infatti i l capitano Alessandro Denchards , esperto navigatore degno d i fede, r i f e r ì a l 

Brown di aver ucciso ne l l ' anno 1849 una balena lunga m . 24 ,4 e f o r n i t a d i una p inna 
m caudale larga m . 8,8. 

Una balena lunga 18 m . è p u r sempre u n an ima le enorme che incute t e r ro re . La 

testa comprende a l l ' i nc i r ca u n terzo del la lunghezza totale del c o r p o : la bocca lunga 
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da 5 a 6 m . e larga 2,5-3 m . potrebbe accogliere una barca i n t i e r a col suo equipaggic 
I n paragone delle specie a f f i n i appar tenent i a l medesimo o rd ine che abb iamo descritt 
finora, la balena è s t r aord ina r iamente tozza, ha corpo breve, grosso e tondeggiante 
a lquanto assott igliato verso la p inna caudale, p i ù al to sul mezzo della testa ne l punt< 
i n cui sboccano g l i s f ia ta toi e leggiermente infossato nella regione della gola. Gli occhi 
poco p i ù grossi d i q u e l l i d i u n bue, si t rovano sopra l ' a r t icolaz ione della mascelh 
in fe r io re ; g l i orecchi stanno un po ' p i ù i nd i e t ro ; i l l o ro condot to u d i t i v o esterno h; 
appena i l d i ame t ro d i una penna d'oca. G l i s f ia ta toi sono s t re t t i , foggia t i a guisa d 
fessure che hanno la f o r m a d i due S, misurano la lunghezza d i 45 c m . e si trovane 
alla distanza d i c irca 3 m . d a l l ' e s t r e m i t à del muso, sul la parte superiore della testa, 
Le p inne pe t tora l i sono re la t ivamente mo l to massiccie, larghe, appena incurvate nella 
par te an te r io re e a lquanto convesse pos t e r io rmen te ; stanno d ie t ro g l i occhi, verso il 
mezzo del corpo, presentano sopra e sotto una breve carena f u s i f o r m e e sono legger
mente intaccate a l l ' e s t r e m i t à poster iore . 11 n u m e r o dei f a n o n i va r ia f r a 300 e 360; i 
pescatori d i cetacei dicono i n f a t t i che le balene ne hanno tan t i quan t i sono i giorni 
del l 'anno. Negli i n d i v i d u i p i ù grossi i f anon i d i mezzo possono acquistare la lunghezza 
d i 5 m . ed hanno sovente i l peso d i 3-3,5 K g . L a l ingua giace i m m o b i l e nella mascella 
a cui è collegata i n tu t t a la sua parte i n f e r i o r e ed è m o l l e . La pelle è perfettamente 
nuda, l ' ep idermide re la t ivamente sott i le, m a resistente, m o r b i d a come i l velluto e 
untuosa come i l cuoio inzuppato d 'o l io . Sotto la pelle si t rova uno strato adiposo di 
cui lo spessore var ia f r a 20 e 45 c m . Sulle e s t r e m i t à delle due mascelle si osservano 
a lcuni pe l i setolosi ; a l t r i pel i p i ù m o r b i d i spuntano ai l a t i del la testa e f r a g l i sfiatatoi 
si vedono due o tre file d i pe l i b r ev i s s imi . I l colore del la pelle va soggetto a molte 
va r i az ion i . Nella parte superiore della testa, dice i l B r o w n , p redomina una tinta 
b ianco-gr igias t ra , la quale sul la punta del muso acquista la f o r m a d i una macchia 
nera, larga circa 15 c m . Verso la par te poster iore i l corpo è d i colore u n i f o r m e , vale 
a d i re azzur ro-cupo; si oscura a lquanto negl i i n d i v i d u i p iù vecchi e si rischiara nei 
g iovan i . Nelle balene m o l t o vecchie la t i n t a scura del corpo si estende pure i n tutta 
la regione del mento che suol essere macula ta i r r ego la rmente d i bianco negli individui 
p iù g iovan i . Dietro l 'occhio e la mascella superiore si osservano generalmente due 
macchie b ianche ; anche le palpebre e la radice della coda sono macchiate d i bianco, 
Non mancano neppure q u i ie sol i te v a r i e t à chiazzate o d i color bianco-avorio. Ir 
generale le f e m m i n e sono p i ù grosse e p i ù p ingu i dei m a s c h i : i l o ro capezzoli chiari, 
grossi come le m a m m e l l e delle vacche, sono c i rcondat i da u n o r l o bianco. 

La balena abi ta le l a t i t u d i n i p i ù se t ten t r iona l i dell 'Oceano At lan t i co e del Pacifico 
e l 'Oceano glaciale p rop r i amen te detto, m a non ha soggiorno fìsso. La sua presenza 
dipende sempre dalle cond iz ion i pa r t i co la r i del ghiaccio che var iano alquanto seconde 
le s tagioni . I n f a t t i t u t t i g l i osservator i p i ù d i l igen t i accertano che la v i ta d i queste 
cetaceo è s t re t tamente collegata a l lo stato del ghiaccio, p o i c h é la balena d imora volon
tar iamente nella vic inanza i m m e d i a t a dei c ampi d i ghiaccio ed emigra verso i l sud c 
verso i l n o r d , secondo la fusione o la fo rmaz ione del ghiaccio . L a sua grande prefe
renza pel ghiaccio non la induce soltanto ad abbandonare i l uogh i i n cui i l ghiaccie 
i ncominc i a a sciogl iers i , ma anche a percorrere l u n g h i t r a t t i d i mare sotto i ghiacci 
na tan t i , p o i c h é f u incont ra ta spesso i n mezzo ad e n o r m i c a m p i d i ghiaccio dove era 
costretta a respi rare r isalendo a galla nel le fessure e nel le buche formate nel 
ghiaccio da l flusso e r i f lusso del mare . H o l b ò l l r i fe r i sce a l cun i ragguagl i assai impor

t an t i i n t o r n o alle sue emig raz ion i . Nel lo s t re t to d i Davis la balena del la Groenlandia 
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I non scende m a i p i ù a sud de l 6 5 ° grado d i l a t i t u d i n e n o r d ; anche g l i i n d i v i d u i 
p iù g i o v a n i che si m u o v o n o ed e m i g r a n o con m a g g i o r fac i l i t à n o n oltrepassano i l 

' ! i l imi te suddet to . Ne i mes i d i d i c e m b r e e d i gennaio t an to i g i o v a n i quan to g l i a d u l t i 

abitano t u t t o i l t r a t t o d i m a r e compreso f r a i l 6 6 ° e i l 6 9 ° g rado dove g iungono d a l 
l'ovest e da l no rd -oves t ; l ungo la costa si d i r i g o n o i n par te a sud e i n par te ad est. 
La balena si t r a t t i ene da d i c e m b r e a m a r z o ne i d i n t o r n i d i Ho l s t e inborg , ab i tando i 
t rat t i d i m a r e compres i f r a i g o l i i e le isole, m a anche là mani fes ta la sua grande p r e 
dilezione pel ghiaccio , p o i c h é sta quasi sempre v i c ina a i ghiacc i del lo s t re t to d i Davis e 
a quell i che si f o r m a n o nei seni d i m a r e . Quando s i a l lon tana dal la costa, c iò che nel le 
regioni p i ù m e r i d i o n a l i accade nel mese d i m a r z o e nel le r e g i o n i se t ten t r iona l i a l 
principio d i l u g l i o , si d i r i g e verso n o r d dove nell 'estate si t ra t t i ene f r a i l 7 1 ° e i l 7 5 ° 

I*' grado d i l a t i t u d i n e n o r d . Duran te l ' a u t u n n o e n e l l ' i n v e r n o manca i n t u t t a questa 
6 t regione. 

I l B r o w n comple ta coi suo i r agguag l i le r e l a z i o n i d i H o l b ò l l . Le balene sono d i m i -
i: nuite a lquanto anche nel lo s t re t to d i Davis ; t u t t av i a v i s i osservano ancora r i u n i t e i n 
4 schiere p i ù o meno numerose che si agg i rano f r a i l 6 5 ° e i l 7 3 ° g rado d i l a t i tud ine 

nord e spesso s i sp ingono anche p i ù a se t ten t r ione , m a n o n discendono m a i verso i l 
sud, salvo qualche r a r i s s ima vo l t a , i n v i a eccezionale. A occidente del la baia d i B a f f i n 
penetrano i n tu t te le d i r a m a z i o n i del la medes ima e a t t raversano g l i s t r e t t i d i L a n -
caster, d i B a r r o w e d i Me lv i l l e . Quando a r r i v a n o i n queste p a r t i del la baia d i B a f f i n 
alla fine d i l ug l i o e t r o v a n o ancora u n p o ' d i ghiaccio , v i si t ra t tengono a lungo ; m a 

n in generale si raccolgono i n schiere p i ù numerose sol tanto ne i c o n t o r n i della baia d i 
Pond dove a r r i v a n o a l la fine d i g iugno e r i m a n g o n o fin verso la fine d i agosto o al 
principio d i se t tembre . I l l o r o soggiorno i nve rna l e è t u t t o r a igno to . Si dice che lascino 
lo stretto d i Davis ne l mese d i n o v e m b r e , d i r igendos i verso i l fiume S. Lorenzo dove 
dànno alla luce la p ro l e e r i t o r n i n o i n p r i m a v e r a ne l lo s t re t to d i Davis . A d ogn i m o d o 
è indubi ta to che i n certe s tagioni de l l ' anno si f anno vedere sul la costa del Labrador 
dove sono oggetto d i una caccia m o l t o a t t i v a ; p i ù t a r d i bisogna andar le a scovare 
verso lo s tret to d i C u m b e r l a n d . È p robab i l e che passino l ' i n v e r n o ne i l u o g h i aper t i 
compresi f r a i l L a b r a d o r e g l i s t r e t t i d i Davis e d i Hudson . Siccome nel le r eg ion i 

f j i . occidentali i l ghiaccio si scioglie assai p i ù t a r d i che n o n nel le r eg ion i o r i e n t a l i , le 
balene emigrano verso la Groenlandia , dove i n generale i ghiacci a r r i v a n o fino a l 
65° grado d i l a t i t ud ine n o r d . 11 B r o w n è c o n v i n t o che le balene p r o p r i e del cosidetto 
Mare dello Spi tzberg n o n e m i g r i n o m a i i n schiere numerose verso Io stret to d i Davis ; 
egli crede che passino l ' i n v e r n o i n v i c inanza del le isole suddette senza p e r ò o l t repas-
sare la l a t i tud ine de l l ' i so la d i Jan Magen. 

Anche ne l Pacif ico le balene n o n scendono m a i p i ù a sud del l ' es t remo l i m i t e a cu i 
giungono n e l l ' i n v e r n o i c a m p i d i ghiaccio . Quando i ghiacci i ncominc i ano a sciogliersi 

^ compaiono ne l m a r e d i Ochotsk e nel le baie annesse dove si t ra t tengono qualchevol ta 
^ j ; fin verso i l p r i n c i p i o dell 'estate. D u r a n t e le l o r o emig raz ion i pe rco r rono regola rmente 

. ,i, lo stretto d i Be r ing . 
La balena è u n a n i m a l e m o l t o socievole. Sebbene generalmente v i v a i n p i cco l i 

". j ; branchi compost i d i 3 o 4 i n d i v i d u i , nel le sue e m i g r a z i o n i si raccoglie i n schiere 

numerosissime. I n f a t t i i l B r o w n seppe da J. Mac Bain che c i n q u a n t ' a n n i or sono v e n -
' .y nero osservate a sud del la ba ia d i P o n d i n n u m e r e v o l i schiere d i balene e m i g r a n t i 

°.•> dirette verso i l n o r d ; a l cun i g i o r n i dopo c o m p a r v e r o ne i medes imi l uogh i numerose 

^ schiere d i t r i chech i . G l i espert i pescator i d i cetacei osservarono che le schiere delle 
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balene sono sempre costituite d i i n d i v i d u i , i qua l i hanno press'a poco la stessa età ; 
p e r c i ò i g iovan i e i vecchi f o r m a n o b ranch i pa r t i co l a r i . F i n o r a n o n possiamo stabilire 
neppure appross imat ivamente la dura ta del la v i t a sociale d i queste schiere d i balene. 
I m o v i m e n t i delle balene sono piut tos to d i so rd ina t i e i r r e g o l a r i , ma non g ià lent i né 
tozzi . « Per quanto massiccio sia i l corpo della balena, dice Scoresby, i suoi moviment i 
sono r a p i d i ed ag i l i . Cinque o sei m i n u t i secondi bastano alla balena per sfuggire al 
nemico. Ma tale v e l o c i t à dura pochi m i n u t i . Non d i rado l ' an imale si slancia con tal 
forza verso la superficie dell 'acqua che balza add i r i t t u ra f u o r i del mare ; talvolta 
invece si tu f fa nelle onde a capo fitto, solleva la coda ne l l ' a r ia e f lagel la l 'acqua con 
t e r r i b i l i co lp i . Quando l 'a tmosfera è calma i l f ragore che ne r i su l ta viene udito a 
g rand i distanze e i c i r co l i che si f o r m a n o nell 'acqua si a l largano i n modo considere
vole. La balena colpi ta dalla f iocina del cacciatore guizza v ia come una freccia, almeno 
per qualche m i n u t o , con tale v e l o c i t à che spesso u r t a con t ro i l fondo del mare e si 
sfracella le mascelle ». Secondo i l B r o w n , ques t 'u l t ima asserzione si dovrebbe riferire 
piut tosto agli i n d i v i d u i g iovan i , p e r c h è le balene p i ù vecchie i n generale sono p iù tran
qu i l l e e p i ù lente delle g iovan i ; ad ogni modo tu t te possono percorrere a m p i t ra t t i di 
mare con grande ve loc i t à . Se la balena è i n perfet ta quiete, viene a galla ogni 10 
o 15 m i n u t i e v i r i m a n e da 1 a 3 m i n u t i respirando rap idamente da 4 a 6 volte. La 
colonna d'acqua appena divisa che slancia ne l l ' a r i a sale ta lora fino all'altezza di 
4 m . e si vede da lontano. Scoresby accerta che la balena, quando va i n cerca d i cibo, 
p u ò r imanere sott 'acqua da 15 a 20 m i n u t i ed anche mezz 'ora o t re quar t i d'ora se è 
fe r i t a . U n i n d i v i d u o che r imase sott 'acqua 40 m i n u t i r i t o r n ò a galla al tu t to spossato. 
Scammon o s s e r v ò una vecchia balena fer i ta la quale r imase un 'o ra e venti minut i 
sot t 'acqua: quando venne a galla era ancora v iva , m a s t remata d i forze ed aveva la 
testa coperta d i fango, avendo certamente toccato i l fondo del mare . 

F inora non possiamo r i f e r i r e m o l t i ragguagl i i n t o r n o alle p r o p r i e t à p iù elevate 
della balena. Per c iò che r iguarda i sensi pare che soltanto la vista ed i l tatto abbiano 
un certo svi luppo ; tu t tav ia r i su l ta che g l i o rgani dei sensi prestano al la balena ott imi 
servigi finché r imane sott 'acqua e perdono le l o r o p r o p r i e t à quando l 'animale esce 
dalle onde. Nelle l i m p i d e onde la balena scorge le compagne lontane ad una distanza 
s t raord inar ia ; sopra l 'acqua invece la sua vista è l i m i t a t a . L ' u d i t o è mo l to ottuso; la 
balena, dice Scoresby, n o n percepisce neppure un gr ido acuto, anche al la distanza della 
lunghezza d i una nave ; invece quando i l t empo è t r a n q u i l l o u n leggiero diguazzare 
nell 'acqua, u n u r to della barca che la insegue bastano per destare la sua attenzione e 
per i ndu r l a a fuggi re . Fra le q u a l i t à in t e l l e t tua l i della balena mer i t a d i essere notato 
i l reciproco affetto che unisce i s ingol i i n d i v i d u i e i l grande amore materno delle 
f emmine per la p ro le . Le balene non d à n n o a l t r i i n d i z i della loro in te l l igenza; tuttavia 
l 'esperienza le istruisce come accade agl i a l t r i a n i m a l i . Per quanto io sappia, la voce 
della balena non venne m a i intesa finora, m a n o n credo oppo r tuno d i ammettere con 
Scoresby che questo an imale non sia i n grado d i emettere qualche suono. 

La balena venne pure osservata durante i l suo sonno, men t r e i l mare era i n calma. 
Quando dorme la balena galleggia sul l 'acqua come un cadavere e non si muove 
a f fa t to ; solleva f u o r i delle onde l ' e s t r e m i t à della testa, respira t r anqu i l l amente senza 
emettere acqua e si tiene i n e q u i l i b r i o colle p inne pe t to ra l i . I l suo cibo consta di 
mol lusch i e d i piccol i crostacei, d i p teropodi e sopra tu t to della Clio boreale che abbonda 
in modo s t raord inar io in quelle reg ion i . Mangia sol tanto i pesciol in i p iù piccoli 
che si smarr iscono nelle sue ampie fauc i , m a n o n ingh io t t e d i certo i pesci più 
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grossi . N o n è poss ib i le calcolare neanche app ros s ima t ivamen te l a q u a n t i t à d i a n i m a 

le t t i m a r i n i che s i r i c h i e d o n o per saziare u n a balena adul ta . 11 suo sterco è d i co lore 
rossiccio. 

Le osservazioni che si r i f e r i scono al la r i p r o d u z i o n e del la balena sono t u t t o r a 
mol to scarse e i n s u f f i c i e n t i . Scoresby e B r o w n accertano che i l pe r iodo degl i a m o r i 
corrisponde ai mes i d i g iugno , l u g l i o e agosto. I due sessi mos t r ano d i essere assai 
eccitati e si abbandonano ai t r a s t u l l i p i ù v a r i che si possano osservare f r a i cetacei. 
L 'accoppiamento si compie i n posizione ver t i ca le , p o i c h é i due sessi si appoggiano a 
vicenda c o n t r o i l co rpo le p inne p e t t o r a l i e i l maschio fa r u m o r e g g i a r e l 'acqua s m u o 
vendola fo r t emen te col la coda. B r o w n e Scoresby a t t r ibu i scono al la g rav idanza del la 
balena una dura ta d i c i rca 1 0 mes i , m a negano che questo an ima le par tor i sca sol tanto 
ogni due ann i come accertano a l t r i n a t u r a l i s t i , a m m e t t e n d o p e r ò la s o m m a d i f f i co l t à 
di fare osservazioni esatte a tale r i g u a r d o . I n generale la f e m m i n a par tor isce u n solo 
nato per vo l t a ; qua lchevo l ta i p a r t i sono g e n u i n i e si c o m p i o n o sempre i n m a r z o o 
in apri le . U n pescatore d i balene uccise appun to n e l mese d i ap r i l e una balena neonata 
che por tava ancora i l cordone ombe l i ca le . L ' a l l a t t a m e n t o d u r a c i rca u n anno ; per 
allattare la p ro l e la f e m m i n a si piega u n poch ino d i fianco ed o f f r e a l figlio i suoi 
capezzoli t u r g i d i d i la t te . Secondo lo S c a m m o n la mo le de i neona t i pot rebbe essere 
assai d iversa ; ad o g n i m o d o la l o r o lunghezza med ia p e r ò va r i ava f r a 3 e 5 m . Le 
giovani balene crescono con una r a p i d i t à s t r a o r d i n a r i a ; verso la fine de l l ' a l l a t t amento 
molte sono lunghe 6 m . , hanno una c i rconferenza d i c i rca 4 m . e pesano 6 0 0 0 Kg.. 

? Tut t i g l i osservator i sono concord i nel l ' accer tare che la m a d r e ama ed accudisce tene-
- ramente la p ro l e . I pescatori si va lgono d i c iò per a l le t tare le f e m m i n e adul te , ca t tu 

rando i g i o v a n i , i g n a r i de l pe r ico lo che l i minacc ia . Appena si accorge che i l suo amato 
figlio è f e r i t o , la m a d r e s i p rec ip i t a i n suo a iu to , r isale con esso alla superf icie d e l 
l'acqua per respi rare , lo induce ad a l lon tana r s i nuo tando , cerca d i soccorrer lo ne l la 

è. fuga, accogliendolo sotto le p inne e n o n lo abbandona fino a l l ' u l t i m o istante del la sua 
vita. I n quest i casi n o n è p rudenza a v v i c i n a r s i al le f e m m i n e , p e r c h è l ' amore materno 
fa d iment icar l o r o ogn i a l t r a preoccupazione e a l l o r a si p rec ip i t ano pazzamente cont ro 

: i nemici , soppor tando qua lunque f e r i t a . 
I l corpo del le balene uccise fornisce a i pescator i u n guadagno assai considerevole 

:* che p e r ò p u ò v a r i a r e a lquan to secondo g l i i n d i v i d u i , p o i c h é , come osserva con ragione 
... i l Pechuel-Loesche, n o n v i sono sol tanto del le balene p i n g u i e delle balene magre , m a 
s i l grasso stesso n o n produce sempre la medes ima q u a n t i t à d ' o l i o . Si p u ò s tab i l i re che 
0 una balena adul ta forn isce i n med ia 1 2 - 1 5 , 0 0 0 l i t r i d ' o l i o e 7 0 0 - 1 0 0 0 K g . del cos i 
c i detto osso d i balena. U n i n d i v i d u o ucciso ne l lo s t re t to d i Be r ing da l capitano W i n s l o w 
•i imbarcato sul la nave « Tamer l ane » f o r n ì 3 6 , 5 0 0 l i t r i d ' o l i o ( 1 8 6 7 ) . Siccome i l prezzo 
, ) , dell 'olio e de i f a n o n i v a r i a n o t e v o l m e n t e , i l va lo re m e d i o d i una balena comune p u ò 
0. essere considerato come equivalente a 25 ,000 l i r e , m a qualche ra ra vol ta p u ò a m m o n 

tare anche a l d o p p i o . I l guadagno p r inc ipa l e si r i cava da i f a n o n i d i cu i nessun'al t ra 
specie d i cetaceo è c o s ì ricca. La carne del la balena n o n è i m m a n g i a b i l e ; i l B r o w n 

gii accerta che i cuoch i f rances i sanno f a r l a cuocere m o l t o bene. Le popolaz ion i d e l -

l'estremo n o r d la m a n g i a n o usua lmente e t raggono pure p r o f i t t o del grasso. 
Quando riesce a s fugg i re a l le in s id ie d e l l ' u o m o la balena giunge sovente ad u n ' e t à 

t ! assai tarda . I cadaver i de l le balene che i n a v i g a n t i i n c o n t r a n o durante i l o ro v iaggi e 
•;i che galleggiano sul le onde appar tengono genera lmente a i n d i v i d u i m o r t i i n seguito 

p alle feri te r i cevu te . Mol te balene con t inuano a v ive re a lungo por tando nel l ' adipe i 
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f e r r i s lanciat i contro i l l o ro corpo da i pescatori col l ' in tenzione d i uccider le . L 'uomo 
non è i l solo nemico della balena ; l 'orca la ins id ia con grande accanimento. Molti 
parassit i che si s tabil iscono nel suo corpo debbono molestare notevolmente la balena. 
Pr imeggiano f r a questi an ima le t t i ce r t i p iccol i crostacei, ch iama t i appunto pidocchi 
delle balene che popolano i l suo dorso a cent inaia d i m i g l i a i a e la d ivorano per modo 
da fa r la parere affetta da una grave ma la t t i a . I l dorso della balena è pure coperto 
sovente da una specie d i balano che o f f re alle alghe u n pun to d i appoggio opportuno 
ai lo ro bisogni , per cui si p u ò d i re che spesso i l povero gigante porta seco un vero 
m o n d o d i a n i m a l i e d i piante . 

Sebbene i l numero delle balene d iminuisca d 'anno i n anno, n o n è probabile che 
la balena debba estinguersi i n un per iodo d i t empo poco lontano da l nostro secolo. 
L a sua inospi te patr ia le permet te d i sfuggire abbastanza sovente alle ins id ie dell 'uomo, 
p e r c h è le nav i non possono penetrare f r a i ghiacci d i quelle remote so l i tud in i dove la 
balena si r icovera faci lmente e t rova u n asilo s icuro che le i m p e d i r à d i soccombere 
a l l ' inevi tabi le destino a cui vanno soggetti m o l t i a l t r i a n i m a l i del la fauna terrestre, 
vale a d i re ad una prossima e completa fine del la sua s t i rpe . 

L a p r i m a f amig l i a dei Denticet i (Denticeté) comprende i D E L F I N I D I ( D E L P H I N I D A E ) 

che sono cetacei piccol i o d i grandezza media , f o r n i t i nel le due mascelle di numerosi 
den t i d i f o r m a p i ù o meno conica, ma p r e s s o c h é uguale i n t u t t i . Questi dent i possono 
occupare tu t ta la lunghezza delle mascelle o sol tanto una par te d i questa lunghezza. 
I n generale le na r i c i sboccano i n u n solo sfiatatoio trasversale, foggiato a mezzaluna, 
colle punte r i vo l t e al lo innanz i . I l corpo è al lungato, la testa re la t ivamente piccola e 
i l muso aguzzo. Esiste quasi sempre una p inna dorsale. Nel lo scheletro convien notare 
la f o r m a i r regolare del c ranio foggiato a p i r a m i d e d i cui la par te destra è p iù svilup
pata della s inis t ra nella parete craniana poster iore , men t r e ne l muso la parte sinistra 
è p i ù svi luppata della destra. Le ossa f r o n t a l i sono nascoste dal le ossa mascellari 
super io r i ; le ver tebre cervical i sono spesso saldate f r a l o r o ; i l n u m e r o delle altre 
ver tebre è assai considerevole; g l i a r t i an t e r io r i hanno una s t ru t tu ra regolare e sono 
cos t i tu i t i d i cinque ossa tarsee e metatarsee; le di ta possono avere da t re a undici 
fa langi . Fra le pa r t i m o l l i convien notare l 'esofago s t r ao rd ina r i amente largo, lo stomaco 
diviso i n t re p a r t i , l ' in tes t ino lungo dodic i vo l te i l corpo, ecc. 

I d e l f i n i d i popolano t u t t i i m a r i della t e r ra , i m p r e n d o n o lunghe emigraz ion i , ma 
sono i sol i cetacei che risalgano i fiumi e v i possano passare tu t t a la v i t a , vivendo 
anche nei laghi che si t rovano i n comunicazione coi fiumi. Sono t u t t i socievoli in 
s o m m o grado ; m o l t i s i raccolgono i n schiere numerose che si aggi rano insieme nei 
m a r i per v a r i g i o r n i ed anche per in t i e re se t t imane. Le specie p i ù piccole si r iuni 
scono colle f o r m e a f f in i f o r m a n d o b ranch i numeros i gu ida t i da uno degl i i n d i v i d u i più 
espert i . La lo ro grande v i v a c i t à , i l poco t i m o r e che hanno d e l l ' u o m o , g l i al legri sol
lazzi a cui si abbandonano l i resero car i a i m a r i n a i e sopra tu t to a i poet i fin dai tempi 
p i ù a n t i c h i . 

Quasi t u t t i i de l f i n id i nuotano velocemente con u n ' a g i l i t à s t r ao rd ina r i a e perciò 
sono m o l t o a t t i a l la pesca. Si debbono annoverare f r a i p i ù t r e m e n d i predoni del 
m a r e ; var ie specie osano pe r f ino aggredire la balena e t a lvo l t a r iescono ad impadro
nirsene grazie alla lo ro costanza. Si n u t r o n o a preferenza d i cefa lopodi , d i molluschi, 
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di crostacei e d i r a g g i a t i ; a l c u n i m a n g i a n o pure le alghe e var ie sorta d i f r u t t i 
staccandoli d a g l i a l b e r i che si ch inano sul l ' acqua . T u t t i i d e l f i n i d i sono v o r a c i , rapac i 
e c rude l i . Considerano come u n ' o t t i m a preda qua lunque cosa che si possa mang ia r e 
e non disdegnano neppure i g i o v a n i de l la l o r o p r o p r i a specie e delle f o r m e a f f i n i . 
Durante i l pe r iodo deg l i a m o r i i masch i comba t tono accanitamente pel possesso delle 

f e m m i n e ; i l r i v a l e che soccombe nel la pugna è d ivo ra to a l l ' i s tante da l v i n c i t o r e . 

Scheletro del Delfino (Dal Museo anatomico di Berlino). 

Dopo una gestazione d i c i rca 10 mesi le f e m m i n e par tor i scono uno o due figli che 
allattano a lungo , accudiscono con i n f i n i t o amore e d i fendono valorosamente i n caso 
di per icolo . Pare che i g i o v a n i crescano m o l t o adagio. 

L ' u o m o insegue i d e l f i n i d i con u n accanimento assai m i n o r e d i quel lo d i cu i d à p rova 
nel dar caccia agl i a l t r i cetacei. I peggior i n e m i c i dei d e l f i n i d i sono i m e m b r i del la l o ro 
stessa f a m i g l i a e l ' i nna ta v io lenza de l l ' i ndo le arreca lo ro g rav i s s imi dann i . I d e l f i n i d i 
inseguono la preda con tale a v i d i t à che spesso si lasciano a t t r a r re da questa sino alla 
perfida spiaggia, f u o r i de l l ' acqua e a l l o r a soggiacciono miseramente sulla spiaggia. Non 
di rado i pescator i l i t r ovano a dozzine per vo l ta sul l ' a rena. Durante le angoscie d e l 
l 'agonia s inghiozzano e si l amen tano , versando l a g r i m e abbondan t i . 

L ' u o m o a p p r o f i t t a i n v a r i m o d i del corpo dei d e l f i n i d i ; mangia la carne, i l grasso 
e alcuni v i scer i : trae p a r t i t o del la pel le e delle in tes t ina e fa sciogliere i l grasso da cu i 

ricava u n o l i o fino e ricercato. 
Siccome t u t t i i d e l f i n i d i hanno u n ' i n d o l e af f ine e si rassomigl iano mo l t i s s imo nel 

modo d i v ive re , nei c o s t u m i e nel le a b i t u d i n i , c i l i m i t e r e m o a descrivere le specie p i ù 

conosciute e p i ù i m p o r t a n t i . 

F ra le numerose e svar ia t i ss ime specie che costi tuiscono questa f a m i g l i a , occupa 
i l p r i m o posto I ' O R C A che rappresenta pure u n genere o m o n i m o ( O R C A ) . Questo 
animale, celebre per la sua ferocia , era conosciuto fin da i t e m p i p iù an t i ch i . I l cara t 
tere pr inc ipa le del g r u p p o cos t i tu i to da l l ' o rca e da var ie specie a f f i n i consiste nel la 
pinna dorsale s t r a o r d i n a r i a m e n t e a l lungata e d i r i t t a , che si p u ò paragonare ad una 
spada o ad una sciabola. I l co rpo è robus to , la testa breve, la f ron te ha una pendenza 
obliqua, i l muso abbastanza largo e cor to t e r m i n a in una pun ta ottusa e n o n è sepa
rato net tamente da l l a f r o n t e : la mascella super iore si a l larga o r izzonta lmente sul le 

orb i te ; la den ta tura f o r m i d a b i l e consta d i poch i , m a robus t i s s imi den t i . 

L'ORCA (ORCA GLADIATOR, BelpUnus orca, gladiator, grampus e dahamelii, 
Phocaena e Orcinus orca) p u ò acquistare la lunghezza d i 9 m . , ma i n generale 
giunge appena a 5 o 6 m . A questa lunghezza cor r i spondono i n f a t t i le p inne pe t to ra l i 

lunghe 6 0 c m . e larghe 15 c m . , la p i n n a caudale larga m . 1,5 e la p i n n a dorsale poco 



650 Ordine tredicesimo: Cetacei 

p i ù cor ta del la p inna caudale. La testa è piccola re la t ivamente al la mole del l 'animale, 
i l ver t ice mesocranico leggermente infossato; la f ron te piana nel la parte superiore e 
u n pochino convessa nel la par te anter iore , si a r ro tonda verso i l muso ; ques t 'u l t imo è 
abbastanza la rgo , cor to e basso. La lunga fessura del l 'occhio piut tosto piccolo si t rova 
d ie t ro la fessura del la bocca, a poca distanza dalla medesima, m a u n po ' p i ù i n alto. 
L 'orecchio p iccol iss imo giace d ie t ro g l i occhi , f r a questi e le p inne pe t t o r a l i ; lo sfia
ta to io foggia to a mezza luna è collocato sopra e die t ro g l i occh i ; i l col lo n o n è distinto 
da l corpo ; ques t ' u l t imo si a l lunga a guisa d i un fuso, i l dorso descrive una curva 
leggiera, m a i f i a n c h i ed i l ven t re sono assai convessi. L a coda mi su ra la terza parte 
de l la lunghezza totale del corpo ; verso l ' e s t r e m i t à si assottiglia notevolmente ai lati 
ed è carenata sopra e sotto. La p inna pettorale re la t ivamente corta e larga si trova 
ne l p r i m o quar to della lunghezza del corpo, d i fianco e piut tosto i n basso; è molto 
sot t i le al la sua ar t icolazione e tondeggiante alla punta . La p inna dorsale spunta dietro 
i l p r i m o terzo della lunghezza de l corpo, ha la f o r m a d i una falce e spesso s ' incurva ai 
Ia t i presso l ' e s t r e m i t à ; la p i n n a caudale è vo luminosa , b i loba e intaccata nel mezzo; 
si a l lunga a lquanto alle e s t r e m i t à f o r m a n d o due punte aguzze; la pelle è perfettamente 
l iscia e lucente ed ha u n colore assai va r i ab i l e . La parte superiore del corpo è quasi 
tu t t a nera , la par te i n f e r i o r e è bianca ad eccezione del muso e della punta della coda; 
le due t in te sono esattamente de l imi ta te , m a n o n sempre d i s t r ibu i te i n ugual modo 
nei s ingo l i i n d i v i d u i . I n generale d ie t ro l 'occhio si osserva una macchia bianca, 
a l lungata ; da l marg ine poster iore della p i n n a dorsale parte una striscia purpurea o 
azzurrognola che si d i r ige a l lo i n n a n z i . Veduta da l l ' a l to questa striscia pare foggiata a 
mezzaluna, m a p u ò mancare af fa t to . V i sono degl i i n d i v i d u i ch ia r i s s imi , b runo-chiar i 
o b i anch i come l ' a v o r i o . 

Pare che ne i t e m p i anda t i questo an imale fosse assai p i ù d i f fuso d i c iò che non 
sia oggi . I na tu ra l i s t i r o m a n i lo dicono p r o p r i o de l m a r Medi terraneo. P l in io racconta 
che sotto T i b e r i o nauf ragarono i n una vol ta circa 300 cetacei e le fan t in i e cetacei 
m o n t o n i , le cu i macchie bianche parevano corna. El iano aggiunge a questi ragguagli 
alcune a l t re osservazioni , dicendo che i l cetaceo-montone ha la f r on t e ornata d i una 
fascia bianca che rassomigl ia a l d iadema d i u n re d i Macedonia. Questi a n i m a l i popola
vano i n g ran copia le coste della Corsica e del la Sardegna. 

L ' o r c a è scomparsa da u n pezzo da l Medi ter raneo. Ab i t a la par te settentrionale 
dell 'Oceano A t l an t i co , l 'Oceano Glaciale Ar t i co e la par te se t tentr ionale del Pacifico, 
m a scende regolarmente sulle coste de l l ' I ngh i l t e r r a , della Franc ia e della Germania. 
Cont ra r iamente agl i a l t r i cetacei, compare nel le acque p i ù m e r i d i o n a l i della sua area 
d i d i f fus ione ne l mese d i maggio e le abbandona sol tanto verso i l finir de l l ' autunno. 
Ti lesio r i fer isce che le orche dei m a r i se t ten t r iona l i v ivono m i l i t a r m e n t e i n schiere di 
c inque i n d i v i d u i , r ip iegano la testa e la coda a l l ' i n g i ù men t re invece la p inna dor
sale sporge dal l 'acqua d i r i t t a come una sciabola; nuotano con una v e l o c i t à s t raord i 
na r i a esplorando i l mare con v ig i l e sguardo. Secondo i l Pechuel-Loesche le schiere 
delle orche non comprenderebbero m a i meno d i qua t t ro e non p i ù d i dieci i n d i v i d u i . 
Le orche n o n sono m o l t o c o m u n i i n nessuna par te del la l o r o area d i d i f fus ione , ma 
v i v o n o ind i f f e ren temen te tanto i n alto m a r e quanto i n v ic inanza delle coste, s ' inter
nano spesso ne i seni d i mare e r i sa lgono pe r f ino i l corso dei f i u m i . Quando 
nuotano nel le onde agitate, a p r i m a vista pare che s tent ino a tenere d i r i t t a l 'al ta 
p inna dorsale d i cu i sono provvedute , p e r c h è le d i m e n s i o n i d i questa non sono 
p roporz iona te a quel le de l corpo , m a tale impress ione scompare i n breve esaminando 
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l ' a n i m a l e con m a g g i o r cura . « I l l o r o m o d o d i nuo t a r e , dice i l Pechuel-Loesche, 
i m o v i m e n t i e legant i e l egg ie r i a cui si abbandonano, inducono l 'osservatore a pa r a 
gonarle col le r o n d i n i alle q u a l i s i avv ic inano pu re per la d i s t r ibuz ione dei c o l o r i che 
si osservano ne l la pel le . R igua rdo al la bellezza, le orche tengono senza dubb io i l 
p r i m o posto f r a t u t t i i cetacei. I n generale r i m a n g o n o a lungo sott 'acqua, si t r a t t e n 
gono a l l ' i n c i r c a 5 m i n u t i al la superf ic ie del mare , resp i rano da 3 a 10 vo l t e ed e m e t 
tono u n o z a m p i l l o d 'acqua scarso e basso. Mentre stanno a galla n o n sol levano 
sempre f u o r i de l l ' acqua la par te super iore della testa e i l dorso, m a si t u f f ano 
sott 'acqua o g n i vo l t a che resp i rano , r i t o r n a n o a l la superf icie del m a r e per p render 
fiato e finalmente si r i t u f f a n o nel le onde i n d i rez ione ob l iqua » . 

Le orche n o n d à n n o solamente la caccia ai pesc io l in i , m a aggrediscono pure i 
g igant i de l m a r e e sono senza dubb io i p i ù rapac i , i p i ù fe roc i , i p i ù coraggiosi e per 
conseguenza anche i p i ù t e m u t i f r a t u t t i i d e l f i n i d i . I n f a t t i g ià i l vecchio P l i n i o diceva 
quanto segue : « I l ce taceo-montone s ' i n f u r i a come u n b r igan te : ora si nasconde n e l 
l ' ombra del le n a v i p i ù g r a n d i , ancorate nei p o r t i o i n alto mare , aspettando che a 
taluno venga i l desider io d i p rendere u n bagno ed ora solleva la testa f u o r i d e l 
l 'acqua, guata le barche peschereccie, nuo ta d i soppiat to nel la lo ro d i rez ione e le 
capovolge » . G l i osse rva tor i p i ù recent i con fe rmano i ragguagl i r i f e r i t i da i l o r o p r e 
decessori. Rondele t dice « che l 'o rca insegue la balena e la morde « finché questa g r i d i 
come u n bue aizzato (?). P e r c i ò i pescatori che veleggiano verso i l Nuovo Mondo 
pregano g l i i n d i g e n i d i n o n recar danno alle orche p e r c h è se ne valgono per ca t turar 
le balene, le foche ed a l t r i a n i m a l i m a r i n i , « p o i c h é le orche costr ingono g l i a n i m a l i 
suddet t i ad abbandonare i l fondo del m a r e e ad avv ic ina r s i al la spiaggia dove i pesca
t o r i l i ucc idono fac i lmen te con freccie e g i ave l lo t t i » . Anderson r i fer isce che nel la 
Nuova I n g h i l t e r r a le orche p rendono i l n o m e d i « Assassini delle balene » . P o n t o p -
pidano descrive l 'o rca ch iamando la « St rappalardo » . « R i u n i t e i n schiere d i dieci 
e p iù i n d i v i d u i le orche m o r d o n o cosi tenacemente i fianchi della balena da r i m a n e r v i 
appese per una buona ora e n o n ra l l en tano la stret ta finché non abbiano s t rappato 
dal corpo del la l o ro v i t t i m a u n pezzo d i l a rdo lungo a lmeno u n m e t r o . La balena 
aggredita i n m o d o cos ì ba rba ro mugge (?) lamentosamente e balza f u o r i da l l ' acqua ; 
allora si vede che i suoi n e m i c i le hanno per fora to i l ven t re . In tan to questi con t inuano 
a scort icar la e le s t rappano da l corpo t u t t o i l l a rdo . I pescatori raccolgono i n m a r e 
la magg io r par te d i questo l a rdo , p e r c h è g l i « St rappalardo » n o n lo mangiano pun to , 

ma si t r a s tu l l ano a staccarlo da l corpo del cetaceo ». 
« Questo an ima le , dice i l coscienzioso Steller, è u n nemico nato della balena che 

insidia g i o r n o e not te . Se questa si nasconde i n qualche insenatura del mare , i suoi 
nemici le si aggirano i n t o r n o , q u i n d i , facendola p r ig ion i e r a , la r i p o r t a n o i n al to m a r e 
con s ingh iozz i spaventos i . Poscia si a f fondano sotto i l suo corpo e la fanno a pezzi 
coi l o ro t e r r i b i l i d e n t i . Siccome non f u m a i osservato che ne mangiassero qualche 
parte, è ch ia ro che questa guer ra accanita dipende da una i n i m i c i z i a na tura le » . La 
descrizione de l lo Stel ler d i m o s t r a che i n que i t e m p i la p i n n a dorsale de l l 'orca era 
considerata la sua a r m a p r inc ipa l e . « Eppure , osserva i l nos t ro collega, c iò è falso, 
p e r c h è que l la p inna , sebbene sia lunga due m e t r i , m o l t o aguzza ed abbia u n aspetto 
corneo, i l quale apparen temente ci fa credere che possa tagl iare , è pieghevole, c o n 
siste d i p u r o ad ipe e n o n ha neppure u n osso capace d i f e r i r e i l nemico ». L o Steller 
conferma i n o l t r e g l i asserti d i P l i n i o : « T u t t i i pescatori hanno una paura s t r a o r d i 
naria d i questo an ima le , p e r c h è esso fa capovolgere i l ba t te l lo appena g l i si va v i c i n o 
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o g l i si scaglia una f reccia . P e r c i ò i nav igan t i ed i pescatori vanno a gara nel r ispet
t a r lo e nel proteggerlo i n ogn i m o d o possibile ». 

N o n pare che i na tu ra l i s t i sopra menz iona t i abbiano esagerato soverchiamente 
par lando de l l 'o rca : se non dissero tu t t a la v e r i t à , dissero senza dubbio i l vero. Ad 
ogni modo l 'orca m e r i t a pienamente i l nome che le diede L inneo chiamanuola 
« T i ranna delle balene e delle foche » ed è assai p i ù feroce del pescecane e d i tu t t i 
g l i a l t r i p redon i del mare . La sua presenza suscita dapper tu t to uno spavento generale 
e induce u o m i n i e bestie ad a l lon tanars i a l p i ù presto. L a sua grande v o r a c i t à costringe 
sovente l 'o rca a t ra t teners i presso le coste dove d i m o r a a preferenza lungo le foci dei 
f i u m i che bru l icano d i pesci; m a quando insegue le prede p i ù grosse s ' inol tra per 
var ie m i g l i a i n alto mare e scansa per v a r i g i o r n i ed anche per parecchie settimane 
la v ic inanza della costa. L e balene, i beluga e le foche, dice i l B r o w n , sfuggono di 
rado alla lo ro acer r ima nemica . Appena ne avver tono la presenza, i l beluga e la foca 
si avvic inano fre t tolosamente a l la costa dove la foca riesce qualchevol ta a mettersi in 
salvo. I pescatori considerano la vis ta de l l 'o rca come u n pessimo augur io , sapendo 
che t u t t i i cetacei scansano colla massima cura i luoghi da lei ab i ta t i e per sfuggire 
alle sue insidie si r icoverano per f ino sotto i c amp i d i ghiaccio. « Nel 1827, racconta 
Ho lbò l l , f u i t es t imonio d i una lo t ta sanguinosa cagionata da questo ferocissimo 
animale m a r i n o . Eravamo sulle coste della Groenlandia , a poca distanza dal cosidetto 
Porto d i D i o : una numerosa schiera d i beluga, inseguita da mol t e orche avide di 
sangue, si era r icovera ta i n una insenatura dal la quale n o n t rovava p i ù modo di 
uscire. Le orche d i l an ia rono miseramente i beluga e l i uccisero quasi t u t t i , mentre 
avrebbero potu to saziarsi senza fare una strage cos ì g rande ; quando se ne andarono 
g l i ab i tan t i del paese raccolsero g l i avanzi dei p o v e r i beluga e approf i t t a rono d i questa 
preda inaspettata » . 

Eschricht estrasse dal lo stomaco d i un 'o rca lunga 5 m . 13 focene e 14 foche; la 
15 a foca era r imas ta nelle fauc i del mos t ro e lo aveva soffocato. Anche Scammon 
t r o v ò che lo stomaco d i un 'orca da l u i uccisa era pieno d i g iovan i foche ed ebbe 
occasione d i osservare che anche i p i n n i p e d i p i ù grossi scansano la sua presenza e 
r imangono adagiat i sulle roccie f i n c h é la vedono i n m a r e . L 'o rca aggredisce con grande 
coraggio anche la balena. « N o n d i rado , dice i l B r o w n , si vedono galleggiare in alto 
mare grossi pezzi d i f anon i staccati cer tamente dal l 'orca dal le fauc i della balena, e 
questo fa t to f u senza dubbio la causa del la credenza o r m a i nota a t u t t i secondo cui 
l 'orca avrebbe l ' ab i tud ine d i aggredire i mis t i ce t i m i r a n d o anz i tu t to a l la lingua ». 
Per conto m i o non po t r e i d i r e se c iò sia vero , m a s i cu r i s s imi sono senza dubbio i 
raccont i che r iguardano le aggressioni fa t te dalle orche cont ro le balene p iù grosse. 
Le orche r i u n i t e i n piccole schiere d i t re o qua t t ro i n d i v i d u i s i prec ip i tano sulle balene 
e queste ne hanno tanta paura che r i m a n g o n o paralizzate e n o n sono p i ù i n grado di 
met te rs i i n salvo. 

« L'aggressione d i questi l u p i dell 'Oceano, dice lo Scammon , i qua l i non temono 
neppure l ' enorme balena, r i co rda la fine del cervo d i l an ia to da una m u t a d i cani. 
Due o t re orche si attaccano al la testa del cetaceo, a l t re lo aggrediscono d i sotto ed 
a l t re ancora Io a f fe r rano per le l abbra e lo tengono sot t 'acqua, oppure g l i dilaniano 
la l ingua quando apre le fauc i . Nel la p r i m a v e r a del 1858 f u i t e s t imon io d i una lotta 
combat tu ta da t re orche e da una balena accompagnata da l p r o p r i o figlio. Questo era 
a lmeno t re vol te p i ù grosso de l l 'o rca e prendeva par te da un 'o ra a l combatt imento. 

Le orche si prec ip i tavano a l te rna tamente sul la m a d r e e sul figlio e finalmente uccisero 
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i l figlio, i l qua le a f f o n d ò ne l l ' acqua che i n que l pun to aveva c i rca la p r o f o n d i t à d i 
30 p i ed i ing les i . I n capo a qualche t empo anche la m a d r e parve spossata dal le fa t iche 
della l o t t a e dal le fe r i t e r icevute ne l pet to e sul le l abbra . Appena i l figlio m o r ì , le 
orche si p r e c i p i t a r o n o i n fondo al m a r e e t o r n a r o n o a gal la col la bocca piena d i carne 
staccata da l co rpo del la l o r o v i t t i m a . Ment re s tavano saziandosi col le ca rn i del la 
preda, la balena adul ta r i u s c ì a me t t e r s i i n salvo co l la fuga , t ingendo p e r ò l 'acqua i n 
rosso col p r o p r i o sangue lungo i l suo passaggio ». L o S c a m m o n aggiunge ancora 
che le orche si i m p a d r o n i s c o n o abbastanza sovente del le balene uccise da i pescator i 
col l 'arpone e le t rasc inano v i a ma lg rado la p i ù v i v a resistenza dei m a r i n a i i m b a r c a t i 
sulle navi da pesca. D i n a n z i ad una serie d i ragguagl i cos ì n u m e r o s i e concord i , bisogna 
pure prestar fede ai n o s t r i predecessori , m a n o n conviene neppure d imen t i ca re la 
solita tendenza dei pescatori d i esagerare ogn i cosa e i l l o ro od io inna to pei ' t u t t i 
gli a n i m a l i che con tendono a l l ' u o m o la p reda agognata. L ' equ ipagg io della nave sul la 
quale era i m b a r c a t o i l Pechuel-Loesche t r o v ò una vo l t a i l cadavere d i una balena 
uccisa d i fresco a cu i mancavano tu t t a la par te s in i s t ra del l abb ro i n f e r i o r e e la 
maggior par te de l la l i n g u a , m e n t r e i l r i m a n e n t e del corpo era in t a t to . « A v e v a m o 
avvertito da qualche g i o r n o la presenza d i va r i e orche, senza dubb io au t r i c i del 
misfatto » . È p robab i l e che le orche n o n r i s p a r m i n o nessuno .dei l o r o a f f i n i ad ecce
zione del capodogl io . La lo ro presenza è g rad i t a ai gabb ian i e agl i uccel l i m a r i n i che 
si nu t rono d i pesci v i v i , p e r c h è i lo ro m a c e l l i lasciano sempre qualche avanzo d i 
cui approf i t t ano anche g l i ucce l l i . Lo S c a m m o n accerta che i gabbiani sanno dis t inguere 
benissimo le orche dag l i a l t r i d e l f i n i d i e le seguono a vo lo i n a l to m a r e colla speranza 
di raccogliere una par te de l l o r o b o t t i n o . 

F ino ra n o n a b b i a m o nessun ragguagl io esatto i n t o r n o al la r i p r o d u z i o n e delle 
orche: n o n conosciamo neppure la stagione i n cui si c o m p i o n o i p a r t i . 

Sebbene, come dice lo Stel ler , l ' o rca sia quasi sp rovveduta d i carne e cost i tu i ta d i 
adipe l i q u i d o , n o n è oggetto d i una caccia m o l t o a t t iva per par te d e l l ' u o m o . Secondo lo 
Scammon la rag ione d i questo fa t to si dovrebbe cercare nei m o v i m e n t i stessi de l l ' an ima le , 
i quali essendo r a p i d i e i r r e g o l a r i , g l i p e r m e t t o n o d i s fuggi re al le ins id ie dei pescatori 
e nello scarso guadagno che l ' u o m o p u ò r i t r a r r e da l suo corpo . Qualchevolta le 
orche vengono ca t tura te nei fiumi. Si conoscono t re esempi d i orche prese nel T a m i g i . 
I l Banks che f u presente al la caccia del la p r i m a , racconta che l ' an ima le , g i à t r a f ì t t o 
da tre f ioc ine , trasse due vo l te seco la barca peschereccia da B lackwa l l a Greenwich , 
trascinandola una vo l t a fino a D e p t f o r d . Quantunque fosse gravemente f e r i t o , n u o 
tava nel f i u m e con una v e l o c i t à d i 8 m i g l i a a l l ' o r a e c o n s e r v ò a lungo tu t t a la 
sua forza, sebbene ricevesse una nuova fe r i t a ogn i vo l t a che ven iva a galla. D i un ' a l t r a 
orca che aveva da to i n secco sul la spiaggia si racconta che i pescatori che la ca t tu 
rarono d u r a r o n o m o l t a fa t ica per uccider la coi l o ro l ungh i co l t e l l i e colle aste acute 

dei r e m i . Neg l i spas imi de l l ' agonia la povera bestia si l amentava s inghiozzando ad 
alta voce. La p r i m a descr iz ione esatta de l l ' o rca r isale a l 184-1. Una f e m m i n a lunga 
5 m . si a r e n ò i n Olanda sul la spiaggia del v i l l agg io d i W y k op Zee e f o r n ì occasione 
a un dot to na tura l i s ta d i osservarla comodamen te . A l l o r c h é questi la vide per la 
pr ima vol ta , si accorse che presentava la p i ù s t rana combinaz ione d i co lo r i che si 
possa i m m a g i n a r e . I I nero passava per tu t te le t in te de l l ' a rco baleno e i l bianco era 
lucido come la porce l lana . I n capo a pochi g i o r n i lo splendore dei co lo r i era g ià d i l e 
guato; l ' e p i d e r m i d e si screpolava g rada tamente e dopo una se t t imana tu t to i l co rpo 

andò i n pu t re faz ione . A l l o r a l ' o r c a f u messa a l l ' i n c a n t o . Si presentarono m o l t i 
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c o m p r a t o r i ed uno la ot tenne per la s o m m a d i 140 f i o r i n i ( L . 3 3 6 ) . Ma i l povero 
d iavolo aveva sbagliato i l suo ca lcolo ; r i c a v ò appena dal grasso 4 0 f i o r i n i ( L . 81,60) 
ed a l t r e t t an t i dal lo scheletro che o g g i d ì adorna i l Museo d i Le ida . 

L 'o rca è u n animale cos ì s t rano che tu t te le popo laz ion i p rop r i e delle regioni in 
cui v ive le diedero una denominaz ione par t ico la re . Quasi t u t t i questi n o m i significano 
A S S A S S I N A . Così , per esempio, g l i ab i t an t i de l l 'Amer i ca Set tentr ionale la chiamano 
K I L L E R , g l i Inglesi T I I R A S H E R , i Norvegesi S P E C K H U G G E R , H V A L H U N D e S P R I N G E R . Gli 
Svedesi le d à n n o i l nome di O P A R A e i Danesi quel lo d i O R N S W I N ; i Portoghesi e 
g l i Spagnuoli la ch iamano semplicemente O R C A , i Francesi É P A N L A R O O R Q U E , i Russi 
K O S S A K T A , ecc. Del resto v i sono var ie specie d i orche m o l t o a f f i n i f r a lo ro , ma che 
p e r ò si d is t inguono anche a p r i m a vis ta pei l o r o cara t te r i esterni e specialmente pel 
colore della pelle, per la mole e per la f o r m a della p inna dorsale. 

* 
* * 

La forma più comune fra tutti i delfinidi che abitano i nostri mari è il Delfino 
b runo , Marsovino o Focena. Esso rappresenta i l genere delle F O C E N E ( P H O C A E N A ) 

dist inte dai seguenti cara t ter i : corpo fu s i fo rme , breve e tozzo, f r on t e leggermente 
inc l ina ta , p inna dorsale bassa, t r iangolare , larga alla radice e collocata nel mezzo 
del corpo e dentatura cost i tui ta d i numeros i den t i d i r i t t i , compressi lateralmente, 
f o r n i t i d i m a r g i n i aguzzi e leggiermente a l l a rga t i verso la corona . 

La FOCENA COMUNE O FOCENA PROPRIAMENTE DETTA (PHOCAENA COMMUNIS, Del-

phinus phocaena Phocaena rondeletii) giunge alla lunghezza d i m . 1,5, di 2 e tal 
vol ta anche d i 3 m . Gl i Inglesi la ch iamano P O R P O I S E , i Francesi M A R S O U I N , gli 
Olandesi B R U I N V I S C H , g l i Svedesi M A R S V I N , i Danesi T U M L E R , g l i ab i t an t i dell'Islanda 
B R U N S K O P , S V I N C H V A L e H U N D F I S K A R , i Norvegesi N I S E , g l i ab i t an t i della Groenlandia 
N I S A e P I G L E R T O K , ecc. La testa è piccola, i l muso largo, cor to e tondeggiante; la 
lunga fessura del l 'occhio si t r ova press'a poco al la medesima altezza della fessura 
della bocca; la pup i l l a d i color b runo-g ia l logno lo pare u n t r i ango lo rovesciato, vale 
a d i re col la punta r ivo l t a a l l ' i n g i ù ; l 'orecchio collocato d ie t ro l 'occhio, ma ad una 
certa distanza da questo, è p iccol i ss imo. L o sfiatatoio sbocca i n mezzo agli occhi, 
nel la terza parte superiore della f r on t e ed ha la f o r m a d i u n ' a m p i a mezzaluna; i l 
co rpo ; è tondeggiante nella parte an ter iore , leggermente compresso ai la t i e carenato 
nella parte poster iore e un pochino appia t t i to nella par te i n f e r i o r e . La coda com
prende a l l ' i nc i r ca la terza par te della lunghezza totale del corpo , è compressa ai 
l a t i , a lquanto carenata nella parte super iore e leggermente carenata nella parte 
i n f e r i o r e ; la p inna caudale è grossa, intaccata nel mezzo ad angolo ottuso, vale a 
d i re b i loba . Le p inne pe t to ra l i si t r ovano ne l p r i m o qua r to del la lunghezza del 
corpo sono inseri te p iu t tos to i n basso, re la t ivamente cor te e foggiate ad ovale, sottili 
al la base e verso la punta ottuse. L a p i n n a dorsale è leggermente convessa nella 
parte anter iore e superiore e poco intaccata pos te r io rmente . La pelle intieramente 
nuda è m o r b i d a , liscia e lucente ; nel la parte superiore del corpo è d i color bruno-
nero-scuro o nero con r i f less i ve rdas t r i o v i o l e t t i ; ne l l a par te i n f e r io re del corpo, 
da l la punta della mascella i n f e r i o r e f i no a l la radice del la p inna caudale, è bianca, 
ma questo colore bianco non sì estende dapper tu t to , p o i c h é f o r m a una vera striscia 

da p r i nc i p i o p i ù s tret ta e p i ù larga verso l ' e s t r e m i t à poster iore del corpo . Le pinne 
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Focena (Phocaena communis). V15 della grandezza naturale. 

pettorali hanno una t i n t a b r u n a p i ù 0 m e n o cupa. La den ta tu ra cont iene da 80 a 
100 dent i , vale a d i r e 20 0 25 den t i per o g n i par te del le mascelle. 

I nav igan t i che solcano le acque del m a r e del N o r d i ncon t r ano spesso la focena la 
quale si t ra t t i ene v o l o n t i e r i presso la foce dei fiumi e ne r isale i l corso spingendosi 
nell ' interno del paese. F u t r ova t a sovente ne l Reno e ne l l 'E lba e uccisa v i c i n o a Par ig i 
e a Londra . C o l l i n g w o o d accerta che t u t t i g l i a n n i r isale i l T a m i g i fino a Greenwich 
e a Dept ford e si aggira sovente i n t u t t o i l corso i n f e r i o r e de l l 'E lba . N o n d i rado r isale 
i fiumi p i ù g r a n d i e r i m a n e v a r i mes i ne l l ' acqua dolce, p u r c h é abbia uno spazio s u f f i 
ciente per m u o v e r s i . F u veduta ne l l 'E lba a l d i sopra d i Magdeburgo e venne osservata 
per varie se t t imane d i seguito ne l la par te i n f e r i o r e de l Reno. I l Bell seppe che durante 

l ' inverno una vo l ta c o m p a r v e r o due focene e u n ' a l t r a vo l t a t re a n i m a l i della medes ima 
specie nelle acque de l fiume W a r e h a m nel Dorse tshi re . 

La focena è d i f fu sa i n t u t t a la par te se t ten t r ionale del l 'Oceano A t l a n t i c o , dal la 
Groenlandia a l l ' A f r i c a se t ten t r ionale ed ab i t a pu re i l m a r Bal t ico . Pare che nell 'estate 
emigri verso i l n o r d e n e l l ' i n v e r n o discenda nuovamen te a sud. Così , per esempio, 
dice i l B r o w n , compare nel lo s t re t to d i Davis sol tanto i n p r i m a v e r a , m a n o n si spinge 
oltre i l 67° g r a d o ; r i m a n e fino a l t a rdo a u t u n n o nel le acque de l l ' e s t remo n o r d e le 

abbandona d i n u o v o per e m i g r a r e verso i l sud. 
I n p r i m a v e r a s ' in terna pu re ne l m a r Bal t ico dove passa l 'estate e l ' au tunno e spesso 

si lascia sorprendere d a l l ' i n v e r n o . Duran t e la p r i m a v e r a insegue le schiere delle 
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ar inghe molestando notevolmente i pescatori . L a sua v o r a c i t à è p rove rb i a l e : siccome 
ha una digestione rap id iss ima abbisogna d i una q u a n t i t à d i cibo veramente s t raordi 
nar ia . I pescatori la odiano p e r c h è r o v i n a le l o ro r e t i e spesso arreca lo ro gravissimi 
dann i . Strappa coi den t i le r e t i so t t i l i che r i n c h i u d o n o i l pesce e d i v o r a con somma 
soddisfazione la preda inaspettata. Invece le r e t i p i ù grosse e p i ù robuste sono spesso 
m i c i d i a l i al la focena che v i si i m p i g l i a fac i lmente e r i m a n e soffocata. 

Da quanto abb iamo detto r i su l ta che la focena si deve annoverare f r a quei pochi 
cetacei che si t ra t tengono a preferenza sulle coste a n z i c h é i n al to mare . Questo ani
male compie le sue caccie nei fiordi, nelle baie e nei seni d i m a r e ; lo Scammon r i fe 
risce, che, seguendo l 'esempio d i una specie a f f ine , si t ra t t iene v o l o n t i e r i nelle cosidette 
acque salmastre, vale a d i re t ra la foce dei fiumi e l ' a l to mare . È socievole come gli 
a l t r i d e l f i n i d i , m a si raccoglie di rado i n schiere numerose ; v ive isolata, i n coppie o 
in p iccol i b ranch i compos t i d i tre, qua t t ro , sei e ot to i n d i v i d u i . Nuota a meraviglia : 
solca le onde con una forza s t raord inar ia ed una ve loc i t à portentosa, balza fuor i del
l 'acqua sollevando i l corpo ne l l ' a r ia , m a è i n f e r io re agl i a l t r i d e l f i n i d i i qual i espli
cano v o l o n t i e r i le l o ro a t t i t u d i n i fìsiche con ogn i sorta d i g iuochi e d i t ras tul l i . Ha 
l ' ab i tudine d i nuotare sott 'acqua ad una p r o f o n d i t à p i ù o meno considerevole, viene 
a galla un momen to per respirare po i scompare d i nuovo tuf fandos i nell 'acqua a capo-
fìtto. I n questi casi i ncu rva i l corpo per modo che pare ro tonda come una palla; 
quando si t u f f a sott 'acqua e viene a galla successivamente si d i rebbe che si avanza a 
f u r i a d i cap i tombol i . G l i an t ich i avevano g i à osservato che p r i m a delle burrasche le 
focene sono p i ù v ivac i del s o l i t o : balzano ad ogn i m o m e n t o f u o r i dell 'acqua e si cul
lano f r a le onde con u n ' a g i l i t à s t r ao rd ina r i a . Non t emono neppure le burrasche più 
spaventose, t rovano m o d o di s fuggire ai pe r i co l i che minacc iano gravemente g l i altri 
cetacei e scansano colla massima cura le coste in f ide . L 'osservazione d i questi animali 
era assai p i ù agevole i n passato, p r i m a che i b a t t e l l i a vapore solcassero le onde dei 
m a r i . Per vero d i re essi seguono tu t to ra i p i roscaf i , m a hanno perduto in gran parte 
la lo ro inna ta fiducia ne l l ' uomo che l i induceva ad accompagnare nei lo ro lunghi 
viaggi i bas t imen t i a vela che scivolavano t r a n q u i l l a m e n t e sulle onde. Anche oggi 
seguono per l u n g h i t r a t t i le nav i m e r c a n t i l i finché r i m a n g o n o a poca distanza dalle 
coste. Qualchevolta e specialmente d i not te , si avv ic inano ai bas t iment i ancorati nel 
por to o alle nav i i n costruzione nei cant ie r i e g i rano lo ro a t to rno senza alcuna paura. 

I l per iodo degli a m o r i i ncominc ia al p r i n c i p i o dell 'estate e du ra dal giugno all'agosto. 
I n tale stagione le focene sono eccitatissime ; solcano i flutti col la ve loc i t à del lampo 
e i maschi si inseguono fur iosamente a vicenda e combat tono pe l possesso delle fem
mine . Pare che a l lora nessun per icolo l i m inacc i : ne l la l o ro cieca ebbrezza si sca
gl iano sulla spiaggia, u r t ano la testa con t ro le pare t i delle n a v i e spesso soccombono 
alle fe r i te r icevute . Dopo una gravidanza d i 9 o 10 mes i , le f e m m i n e partoriscono uno 
o due p i cc in i , l u n g h i appena 50 c m . , d i cu i i l peso n o n è quasi m a i superiore a 5 Kg. 
I p a r t i si compiono generalmente nel mese d i maggio, le m a d r i accudiscono la prole 
col grande amore che dis t ingue t u t t i i cetacei, d i f endono coraggiosamente i figli in 
caso d i per icolo , l i a l la t tano e l i gu idano finché n o n abbiano raggiunto l 'e tà di un 
a n n o ; verso i due anni si possono considerare come per fe t tamente a d u l t i . I l latte delle 
f e m m i n e é m o l t o abbondante, m a a lquanto salato ed ha u n ca t t ivo sapore d i pesce. 
Le focene si n u t r o n o p r inc ipa lmen te d i a r inghe , m a d à n n o pure la caccia a i macca
r e l l i , a i s a lmon i e ad a l t r i pesci e n o n disdegnano n e m m e n o le a lghe: almeno se ne 
t rovano spesso nel l o r o s tomaco. Pare che n o n m a n g i n o le c a rn i degl i an ima l i mor t i ; 
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i l Pecimel-Loesche o s s e r v ò i n o l t r e che g l i i n d i v i d u i i q u a l i si aggi ravano i n t o r n o a l l a 
nave su cu i egl i era i m b a r c a t o , lasciavano sempre i n t a t t i i pezzi d i carne che l o r o 
venivano o f f e r t i . 

La focena è la sola specie de l suo o r d i n e che io abbia vedu to finora i n s c h i a v i t ù . 
Nel G ia rd ino Zoologico d i L o n d r a f u r o n o f a t t i m o l t i t e n t a t i v i per tenere focene ed 
al t r i d e l f i n i d i i n s c h i a v i t ù , m a t u t t i anda rono f a l l i t i . L o stesso accadde p u r t r o p p o 
riguardo al la focena d i c u i sto per pa r l a re . L ' a n i m a l e ci f u recato i n agosto da un 
pescatore che lo aveva preso la sera precedente e lo aveva tenu to duran te la not te i n 
una t inozza. Pareva sano e v ivac i s s imo e speravo d i po te r lo tener v i v o a lmeno qualche 
giorno. L o c o l l o c a m m o i n una pozza assai p r o f o n d a dove i n c o m i n c i ò sub i to a nuo ta re 
su e g iù . Siccome la superf ic ie de l l ' acqua era t u t t a coper ta d i l emna , la focena s ten
tava a respirare quando ven iva a g a l l a ; a l lo ra la feci por ta re nel la vasca del nos t ro 
giardino dove t r o v ò uno spazio suf f ic ien te ai suoi b i sogn i . Percorreva i l suo d o m i n i o 
in tutte le d i r e z i o n i ; dopo u n ' o r a pa rve avvezza alla s c h i a v i t ù e p ienamente conscia 
delle sue nuove c o n d i z i o n i . I n f a t t i d i t r a t t o i n t r a t t o ven iva a galla per resp i ra re e 
compariva sempre i n u n pun to d iverso per r i t u f f a r s i a l l ' i s tan te sott 'acqua. Non po t r e i 
dire se inseguisse o no i pesci che si t r o v a v a n o i n fondo al la vasca. Non si p reoccu
pava affat to degl i uccel l i acquat ic i che invece la guardavano con evidente d i f f idenza . 
La sua comparsa suscitava u n ' i n q u i e t u d i n e generale. I c ign i d r izzavano i l l o ro lungo 
collo e con templavano con interesse ed a m m i r a z i o n e la s t rana bes t ia ; le oche e le 
anatre lasciavano l 'acqua per r i cove ra r s i sul la r i v a de l bacino d 'onde seguivano con 
attenzione le mosse de l nemico . La g io rna t a p a s s ò i n questo m o d o : la focena nuotava 
senza tregua, scansando i m a r g i n i del la vasca d i cu i percor reva a preferenza i l cen t ro ; 
emetteva rego la rmente i suoi z a m p i l l i d 'acqua e ci pe rmet teva d i osservarla con 
attenzione, sebbene solo a l la s fuggi ta , p e r c h è l 'acqua t o rb ida m i i m p e d i v a d i seguir la 
collo sguardo anche i n fondo al bac ino . L a no t te f u fatale a l la m i a focena, p o i c h é i l 
mattino seguente la t r o v a i m o r t a . 

La sua r ap ida fine f u sempre u n mis te ro per t u t t i n o i . N o n v ' ha rag ione d i credere 
che l'acqua dolce possa i n cos ì breve pe r iodo d i t e m p o uccidere u n an imale m a r i n o 
che respira l ' a r i a a tmosfer ica ; le esperienze da me fa t te i n p ropos i to sment iscono 
recisamente tale supposizione. È pu re i m p r o b a b i l e che u n a n i m a l e cos ì grosso possa 
soccombere i n 48 ore a l d i f e t to d i c ibo ; eppure la m o r t e de l la m i a preziosa focena 
non si p u ò ascr ivere ad a l t r a causa, p o i c h é l 'autopsia d i m o s t r ò che la nost ra p r i g i o 
niera era per fe t tamente i l lesa. Pare dunque d i m o s t r a t o che la no ta v o r a c i t à dei cetacei 
sia come nelle talpe una n e c e s s i t à ine lu t t ab i l e del la v i t a . L ' e t à a cu i possono giungere 

le focene che menano v i t a l ibe ra è t u t t o r a igno ta . 
La focena è odia ta dappe r tu t to a cagione della sua fe roc ia e v iene inseguita col 

massimo accanimento anche d a l l ' u o m o i l quale r i t r a e da l l a sua carne e dal grasso u n 
guadagno assai cons iderevole . Duran te i l passaggio regolare delle schiere d i a r inghe 
migranti i pescatori t endono i n fondo ai fiumi lunghe r e t i abbastanza larghe per lasciar 
passare le a r inghe , m a n o n g ià le focene. I pescatori de l l ' I s landa tendono le l o r o r e t i 
al pr incipio del pe r iodo degl i a m o r i , a p p r o f i t t a n d o della grande eccitazione del le 
focene, le qua l i sono rea lmente accecate da l le l o r o f u r i e amorose . I n a l t re r eg ion i le 
focene vengono uccise colle a r m i da fuoco da i b u o n i t i r a t o r i , desiderosi d i met tere i n 
mostra la lo ro a b i l i t à . L a carne del la focena era assai pregia ta i n passato. I R o m a n i 

facevano con essa o t t i m e sals iccie; p i ù t a r d i c o m p a r v e i n I n g h i l t e r r a sul le mense 

principesche e r e a l i . Ogg id ì forn isce ancora u n c ibo discre to a l la povera gente che 

42. — BREHM, Animali, Voi. I I I . 
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vive sulle coste ed ai nav igan t i p r i v i d i a l t re p r o v v i g i o n i d i carne; i pescatori la man
giano sol tanto i n caso d i bisogno, quando n o n hanno nu l l a d i meg l io . L a carne degli 
i n d i v i d u i p i ù vecchi è nericcia , fibrosa e coriacea e p e r c i ò anche d i f f i c i l e da digerire ; 
quella degli i n d i v i d u i g iovan i è invece abbastanza tenera e sapori ta . I popol i del
l 'es tremo settentrione la met tono i n sale e la a f fumicano onde conservarla per l ' i n 
verno . L ' o l i o che se ne r icava è m o l t o preg ia to ; i Groenlandesi lo adoperano per 
condire i c ib i e l o bevono anche p u r o . La pelle conciata fornisce u n o t t i m o cuoio. 

* 
* * 

Il Martens, imbarcato sopra una nave baleniera in qualità di barbiere, visitò lo 
Spitzberg nel 1671 e r i f e r ì numeros i ragguagl i i n t o r n o agli a n i m a l i m a r i n i dell'estremo 
n o r d , menzionando per la p r i m a vol ta i l p iù s ingolare f r a t u t t i i d e l f i n i d i , vale a dire 
i l Beluga o Delf ino bianco che rappresenta i l genere o m o n i m o ( B E L U G A ) . 11 carattere 
d i s t in t ivo degli a n i m a l i che appartengono a questo genere consiste nella mancanza 
della p inna dorsale. La f ron te a lquanto convessa scende ver t ica lmente sul muso largo, 
corto e t r o n c o ; le mascelle sono a rmate d i pochi dent i conic i che i n generale cadono 
c o l l ' e t à ; le p inne pe t tora l i corte e ottuse hanno f o r m a ovale e si t rovano nel primo 
quar to del la lunghezza de l corpo. 

Il BELUGA O DELFINO BIANCO (BELUGA LEUCAS, B. catodon, Physeter catodon, 

Delphinus leucas e albicans, Belphinapterus leucas e albicans) acquista la lun
ghezza d i 4 -6 m . I Russi lo chiamano M O R S K U J A - B E L J U G E , i Groenlandesi K E L E L L U A K , 

i Samoiedi V I B O R G A e G H I E , g l i ab i t an t i del Kamtsc ia tka S A T S C I A , que l l i delle isole 
C u r i l i P E T S C I U G A , ecc. Le p inne pe t to ra l i sono lunghe 60 c m . e larghe 30 c m . ; la 
p inna caudale è assai svi luppata e giunge spesso al la larghezza d i 1 m . La testa ha 
f o r m a ovale ed è re la t ivamente piccola, la f ron te è a lquanto convessa, l 'occhio pic
colo è collocato d ie t ro i l muso, a qualche distanza dal medes imo; lo sfiatatoio foggiato 
a mezza-luna si t r ova nella par te an ter iore della f r o n t e ; i l corpo è a l l u n g a t o l a pinna 
caudale è b i loba , profondamente intaccata nel mezzo ; la pel le è l iscia, d i color bianco-
gia l lognolo negl i i n d i v i d u i p i ù vecchi , g r ig io -azzur rogno la o b run icc ia nei giovani. 
Col p rogred i re d e l l ' e t à i l man te l lo dei g iovan i acquista i l colore d i quel lo degli adulti 
e perde le macchie chiare d i cui era chiazzato. 

L'area d i d i f fus ione del beluga comprende t u t t i i m a r i che c i rcondano i l polo Nord, 
m a si estende pochissimo verso i l sud. I l beluga abi ta le coste della Groenlandia sol
tanto n e l l ' i n v e r n o ; nel mese d i g iugno lascia le coste che si t rovano a sud del 72° grado 
e si reca ne l la baia d i Ba f f in e sulle coste occidental i del lo s t re t to d i Dav i s ; i n ottobre 
emigra verso occidente; n e l l ' i n v e r n o si t ra t t iene i n mezzo o v ic ino ai ghiacci in com
pagnia del narva lo . Nel mese d i o t tobre , dice H o l b ò l l , compare al d i sotto del 69° grado 
r i u n i t o i n schiere numerose che annoverano spesso parecchie mig l i a i a d i individui ; 
a l p r i n c i p i o d i d icembre scende sotto i l 64° grado e i n gennaio sotto i l 63° grado. 
Passa l ' i nve rno nei g o l f i e nel le insenature della Groenlandia mer id iona le ; verso la 
fine d i apr i le o a l p r i n c i p i o d i maggio to rna a m i g r a r e . Qualche r a ra vol ta cert i indi
v i d u i si smar r i scono nei m a r i p i ù m e r i d i o n a l i e vanno i n secco sulle coste dell'Europa 
centrale. Così per esempio nel 1793 vennero osservat i due i n d i v i d u i g iovani lunghi 
circa 2 m . sulla spiaggia d i Pen t land F i r t h ; ne l l ' anno 1815 u n beluga adulto con
t i n u ò ad aggirars i per t re mesi consecut ivi nel gol fo d i E d i m b u r g o , saliva e scendevi 
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alternatamente verso la t e r r a e verso i l m a r e col Musso e r i f lusso ; era cos ì mansueto 
e t ranqui l lo che g l i ab i t an t i d i E d i m b u r g o si recavano sul le sponde de l gol fo per osser
varlo. La soverchia f iduc ia n e l l ' u o m o f u fatale al povero be luga: i pescatori credevano 
forse con ragione che danneggiasse no t evo lmen te la pesca de l sa lmone e p e r c i ò i n c o 
minciarono a persegui tar lo con m o l t o accanimento . L a grande ag i l i t à dei suoi m o v i 
menti permise a l beluga d i s fuggi re al le l o r o ins id ie , m a al la lunga esso dovet te 
soccombere v i t t i m a d i una fuc i l a t a . Per f o r t u n a i l suo corpo non a n d ò perdu to per la 
scienza, p o i c h é f u sezionato da persone esperte le q u a l i lo descrissero colla massima 
esattezza. 

I Groenlandesi accertano che i l beluga si a l lon tana d i rado dal le coste ed abita a 
preferenza i l l i t t o r a l e come la focena. P e r c i ò r isale sovente i l corso dei f i u m i e s ' i n 
terna a lquanto nel le t e r r e . I n f a t t i nel 1863 i l D a l l ne c a t t u r ò parecchi nel f i u m e Y n k o n , 
presso Nulato, a l la dis tanza d i c i rca 700 m i g l i a ing les i da l m a r e . I l beluga si ciba d i 
pesciolini, d i crostacei e d i ce fa lopodi , m a i l suo s tomaco contiene p e r ò sempre una 
certa q u a n t i t à d i sabbia, per cu i i Groenlandes i d icono per ischerzo che n o n è i n grado 

di nuotare senza zavor ra . 
I l beluga d i f fer isce per ogn i r i g u a r d o da l l ' o rca e da l la focena. V ive quasi sempre 

in branchi spesso n u m e r o s i s s i m i . Questi a n i m a l i d i color bianco smagl iante , dice i l 
Faber, fanno u n effet to ve ramente sp lendido quando s ' innalzano f u o r i delle onde fino 

a mezzo del corpo per r esp i ra re . L o S c a m m o n accerta che le lo ro schiere sono sempre 
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composte d i maschi e d i f e m m i n e e constano di f amig l i e cost i tui te dai gen i to r i e d 
un piccino le qua l i s tanno sempre insieme, vale a d i re divise dalle a l t re . Quand 
insegue i pesci che v i v o n o presso le coste del mare e p r inc ipa lmente i r o m b i , i l belug 
giunge sovente nei bassi f o n d i , m a invece d i muovers i con violenza come soglion 
fare i suoi a f f i n i con grave per icolo della lo ro v i t a , nuota adagio e colla massima tran 
qu i l l i t à . Nel tu f fa r s i i n mare e nel ven i re a galla emette cer t i suoni sommessi al tutt 
pa r t i co la r i che r i cordano i l mugg i to del bue ; a lmeno cosi dice lo Scammon. Invec 
i l B r o w n accerta che ta l i suoni possono t r a s fo rmars i i n v e r i f i schi propr iamente det 
che si avvicinano ai gorgheggi degli u c c e l l i : i n f a t t i i m a r i n a i chiamano per ischerz 
i l beluga « Canarino di mare » . 

I pescatori d i balene salutano con g io ia i l beluga p o i c h é Io considerano come i 
precursore della balena. Spesso veleggiano per i n t i e r e giornate i n sua compagni; 
senza molestar lo . I n questi casi i l beluga si avvic ina alle nav i e si t rastul la nell'acqu; 
con grande d ive r t imen to dei m a r i n a i , ma scompare appena sente i l p iù piccolo rumore 
I pescatori d i cetacei non d à n n o quasi m a i la caccia al beluga p e r c h è l 'astuto animale 
essendo sommamente agile e svelto, sfugge alle l o ro ins id ie e l i costringe ad inse
gu i r lo i n alto mare, ciò che r ichiede t roppo tempo e non o f f re i l compenso necessarie 
ai pescatori europei . La cosa è a lquanto diversa r igua rdo agl i ind igen i dell'estreme 
settentrione i qual i considerano i l beluga come i l p i ù prezioso f r a t u t t i i cetacei { 
cagione de l l 'o l io e della carne. 11 B r o w n r i fer isce che nella Groenlandia vengono cat
tu ra t i annualmente circa 300 beluga e 200 n a r v a l i . L a pesca si compie per mezzo d 
apposite r e t i tese dai pescatori nei seni d i mare e negli s t re t t i r i n c h i u s i f r a le isole 
Anche i pescatori norvegesi cat turano nel lo stesso m o d o i beluga che si aggirane 
i n t o r n o al lo Spitzberg e alla Nuova Zembla . Gl i ab i t an t i della par te settentrionale e 
or ientale della Siberia salutano con gioia la presenza del beluga, messaggiero di molti 
pesci m a r i n i che si r i p roducono nei fiumi o nei bassi f o n d i del mare , come sarebbero 
per esempio l 'eglef ino, la sogliola e i l salmone e g l i d à n n o la caccia col metodo ado
perato da i pescatori della Groenlandia e della Norvegia . V a r i popo l i considerano i 
beluga come u n animale sacro agli Dei : i Samoiedi collocano i c ran i del beluga su 
pa l i e re t t i d inanz i alle loro case e mang iano le a l t re pa r t i del suo corpo. Quasi tutte 
le popolaz ioni nordiche sono concordi nel considerare la carne e i l grasso del beluga 
come u n o t t i m o cibo ed anche i l vecchio Steller d à lo ro ragione. Le pinne pettorali e 
la p inna caudale, cotte i n modo par t icolare , godono fama d i c ib i squis i t i . La pelle 
disseccata e conciata si adopera per v a r i us i . Nel Kamtsc ia tka se ne fanno correggie 
assai pregiate per la l o ro grande pieghevolezza e per la l o r o notevole resistenza. 

* 
* * 

Le regioni polari, non meno povere che inospitali, non sono certamente in grado 
d i a l imentare e d i mantenere l ' u o m o . La co l tu ra dei cereal i è p r e s s o c h é ignota ir 
quelle t e r r e ; i l pane quo t id i ano dev'essere t raspor ta to dal lon tano mezzogiorno, pii 
r icco d i p rodo t t i n a t u r a l i . Tu t t av ia la na tura non è così spietata con quelle povere 
creature come si potrebbe credere a p r i m a vista . I l mare provvede c iò che la terra 
r i f i u t a . I l mare é i l campo col t iva to dai popo l i de l l ' es t remo se t ten t r ione : è i l granaio 
la dispensa e tu t to quanto ins ieme. I n nessun'al t ra par te de l gol fo l ' uomo è cos 
esclusivamente v incola to al mare come nel l ' es t remo n o r d , i n nessun'al tra parte de 
globo la miser ia è tanto spaventevole come quando i l mare r i f i u t a d i l a rg i re nel mod( 
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consueto i suoi tesor i . La caccia e la pesca, ecco le due indus t r i e che n u t r o n o l ' u o m o 
del nord . Ognuno v i si dedica e ognuno par tecipa al le fa t iche ed al le cure, alle gioie 
ed ai compensi che po r t ano seco. 

Fra tutti i doni che il mare dispensa, nessuno è più importante di quello che offre 
per mezzo d i una specie d i questa f a m i g l i a ag l i a b i t a n t i del n o r d . I l cetaceo d i cui 
intendo par lare è i l G R I I N D O G R I N D W A L deg l i a b i t a n t i delle isole Feroe, i l N E S E R N A K O 

N I S E R N A K dei Groenlandesi . I na tu r a l i s t i lo conoscono col n o m e d i G L Ó B I C E F A L O ( G L O 

BIOCEPHALUS M E L A S , Delphinus melas, globiceps, deductor, grampus e swinewal, 
Phocaena melas, Globiocephalus swinewal). Esso rappresenta i l genere dei G L O B I -

CEFALI (Globiocephalus), che si d i s t ingue pei seguenti c a r a t t e r i : testa quasi sfer ica, 
apparentemente r i g o n f i a , p inne p e t t o r a l i f a l c i f o r m i , inser i te m o l l o i n basso, p inna 
dorsale che spunta verso la m e t à de l corpo e la rghe ossa pala t ine che r i c o p r o n o la 
mascella super iore . 11 g l ó b i c e f a l o n o n s i d i s t ingue dagl i a l t r i d e l f i n i d i sol tanto per la 
forma sferica del la testa, m a anche per l 'aspetto generale del corpo . Questo n o n è f u s i 
forme, m a compresso ai l a t i ; la l inea de l dorso è quasi d i r i t t a fin presso la p inna 

caudale d 'onde scende con una fo r t e i nc l inaz ione verso la coda ; la l inea de l ven t re è 
molto arcuata nel la pa r t e an te r io re ; la l inea laterale del corpo scende verso la coda 

formando u n arco poco p r o n u n z i a t o ; la p inna dorsale è abbastanza alta e larga alla 



662 Ordine tredicesimo: Cetacei 

base; an te r io rmente è quasi d i r i t t a i n tu t t a la parte i n f e r i o r e ; super iormente s'in 
curva ad arco volgendosi a l l ' i n d i e t r o ; nel la parte dorsale presenta una profonda intac 
catura. Le p inne pe t to ra l i sono inser i te ne l p r i m o qu in to della lunghezza totale de 
c o r p o ; partendo dal la base dove sono m o l t o so t t i l i s i a r ro tondano nella parte esterni 
e anter iore f o r m a n d o u n arco regolare; nel la par te poster iore sono invece protratt i 
ad angolo e si assottigliano soltanto verso la punta descrivendo u n arco leggiermenti 
incavato per modo che la l o r o f o r m a p u ò essere paragonata con quella d i una piccoli 
falce. L a p inna caudale è b i loba e abbastanza sv i luppata ; nella parte anteriore s 
assottiglia verso la pun ta e nel la parte poster iore è intaccata ne l mezzo. L'occhie 
piccolo si t rova sopra l 'angolo della bocca; lo sf iatatoio semilunare è collocato ne 
p r i m o ot tavo della lunghezza del dorso. La fessura del la bocca è d i re t ta dal basse 
a l l ' a l to . Le mascelle presentano da ogni par te 42-14- den t i , abbastanza lontani fune 
da l l ' a l t ro e disposti per modo che i supe r io r i si incastrano f r a g l i i n f e r i o r i e viceversa 
I dent i hanno f o r m a conica, sono robus t i , p iu t tos to l ungh i e t e rminano i n una punte 
acuta alquanto r i c u r v a a l l ' i nd ie t ro e a l l ' i nden t ro . Aumen tano d i lunghezza e d i robu
stezza dal lo innanz i a l l ' i nd ie t ro , m a sporgono appena 1 c m . dalla gengiva. Non s 
possono considerare come dent i pe rmanen t i p e r c h è si logorano fac i lmente e cadono 
spesso n e l l ' e t à avanzata. La pelle nuda, liscia e lucida è d i color nero-cupo nella parte 
superiore del corpo e nero-azzurrognola nella par te i n f e r io r e . Sulla parte inferiore 
del collo scorre una larga macchia bianca, foggiata a cuore d i cui la punta è rivolte 
a l l ' i n d i e t r o ; i n cert i i n d i v i d u i questa macchia si t r a s fo rma i n una piccola striscia che 
si p ro lunga d ie t ro le pa r t i sessuali. I maschi mo l to vecchi g iungono talvol ta alla lun
ghezza d i 6 o 7 m . , m a i n generale sono lungh i da 5 a 6 m . Negli i n d i v i d u i lungi) 
6 m . la circonferenza massima del corpo è d i circa 3 m . ; le p inne pettoral i sonc 
lunghe 1,6 m . ed hanno una larghezza massima d i 50 c m . ; la p inna dorsale è lunga 
m . 1,3; la p inna caudale è larga m . 1,8. 

La v i t a del g lób ice fa lo è t u t to ra p r e s s o c h é ignota , sebbene questo animale si faccia 
vedere quasi t u t t i g l i anni sulle spiaggie delle isole p iù se t ten t r iona l i del globo; man
cano pure i ragguagli che si r i fer iscono ai suoi cos tumi , alle a b i t u d i n i quotidiane dell; 
sua v i t a e a l l ' indole mora le . I l g l ó b i c e f a l o abita l 'oceano Polare A r t i c o e la parte set 
tentr ionale dell 'oceano Pacifico. Lasciando l 'oceano Polare at traversa sovente la parti 
set tentrionale de l l 'At lan t ico e ta lora discende f ino alla l a t i tud ine del lo stretto d i Gibil
te r ra , m a non percorre sempre le medesime strade come fanno g l i a l t r i cetacei. Li 
cosa è a lquanto diversa quando viaggia at t raverso al Grande Oceano, p o i c h é allora 
dice lo Scammon, costeggia i l l i to ra le i n compagnia del capodogl io , r i u n i t o i n schier 
numerose e solca le acque delle reg ion i se t ten t r ional i e m e r i d i o n a l i dell 'Oceano. È pi 
socievole d i tut te le a l t re specie della f a m i g l i a a cui appar t i ene ; i n f a t t i v ive sempr 
i n b ranch i compost i generalmente d i 10 -20 i n d i v i d u i , m a le sue schiere posson 
annoverare per f ino 1000 i n d i v i d u i e sono guidate dai maschi p i ù vecch ie p iù esperi 
a cui t u t t i g l i a l t r i i n d i v i d u i obbediscono ciecamente come se fossero pecore. 1 glo 
b icefa l i nuotano con una grande r e g o l a r i t à d i m o v i m e n t i e resistono a lungo. I l lor 
m o d o di nuotare , dice i l Pechuel-Loesche, n o n è pun to diverso da quel lo degli alti 
d e l f i n i d i , p o i c h é « a r ro tondano » i l corpo ogn i vo l ta che respi rano, si tu f fano sott'acqu 
p o i to rnano a galla da 8 a 10 vol te d i seguito, emettendo con fo r t e r u m o r e un sol 
f i l e z a m p i l l o d'acqua, a l to circa 1 m . Quando nuotano m o l t o rap idamente , s'innalzan 
spesso f u o r i dell 'acqua per modo da far vedere tu t t a la testa e la par te superiore di 
corpo. Se l ' a tmosfera è t r a n q u i l l a , nel le l a t i t u d i n i p i ù basse, i b r a n c h i dei globicefa 
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r imangono spesso i m m o b i l i , col la testa f u o r i de l l ' acqua, come se si abbandonassero 
ad un r iposo assoluto: t a lvo l t a si adagiano o r i zzon ta lmente e t a lvo l t a quasi v e r t i c a l 
mente sul le onde . Nuo tano col la maes t r ia che dis t ingue i l o r o a f f i n i , m a non sono 
tanto esper t i come ques t i ne l l ' a r t e d i t r a s tu l l a r s i nel l ' acqua. « Una vo l ta sola » , dice 
i l Pechuel-Loesche, « m i accadde d i vede r l i g iuocare e sal tare, duran te una f ie ra 
burrasca. A v e v a m o g i r a to d i bo rdo appun to per scansarl i , m a essi compa rve ro a l l ' i m 
provviso presso la nostra nave : erano senza d u b b i o p i ù d i cento e nuo tavano f u r i o 
samente get tandosi con t ro le onde m u g g e n t i per r i c o m p a r i r e dal la par ie opposta. 
Pareva che gareggiassero ne l l ' a rd i tezza de i sa l t i e ne l la stranezza degl i a t teggiament i . 
Siccome nuotavano con grande v e l o c i t à , n o n t a rda rono a scompar i r e » . 

1 g lobicefa l i si c ibano a preferenza d i cefa lopodi ; tu t tav ia ne l lo s tomaco d i v a r i 
ind iv idui uccisi da i pescator i si t r o v a r o n o pu re n o n poch i eg le f in i , a r inghe , a l t r i pesci 
e var ie specie d i m o l l u s c h i . N o n pare che la r i p r o d u z i o n e si compia i n una stagione 
determinata de l l ' anno ; è p robab i l e che g l i accopp iament i abbiano luogo t u t t o l ' anno . 
Nei m a r i se t t en t r iona l i i p i c c i n i nascono verso la f ine dell 'estate, p o i c h é le m a d r i l i 
allattano ancora e l i accompagnano dappe r tu t to sul finire de l l ' au tunno e nel mese d i 
gennaio. Questa regola n o n si p u ò appl icare a l l 'oceano Pacif ico : i n f a t t i lo Scammon, 
sezionando i l co rpo d i una f e m m i n a uccisa sulle coste del Guatemala nel mese d i f eb 
braio, v i t r o v ò u n feto quasi a t e r m i n e lungo circa 1 m . Invece i fet i che f u r o n o osser
vati nello stesso mese nel l 'oceano Polare A n t a r t i c o avevano appena r agg iun to la m e t à 
del loro sv i luppo . Come tu t te le a l t re f e m m i n e dei cetacei, la m a d r e ama teneramente 
il p ropr io figlio e lo accudisce con amore , lo a l la t ta ancora quando giace m o r e n t e sulla 
spiaggia. 

i l g l ó b i c e f a l o va i n secco p i ù sovente degl i a l t r i cetacei p e r c h è la sua indo le socie
vole g l i riesce fatale e si p u ò d i r e che t rova p i ù spesso la m o r t e sulla t e r ra che non 
nel mare. È d i f f i c i l e che passi u n anno senza che m o l t i g lob icefa l i n o n vengano get
tati sulla spiaggia. Ne l 4779 u n branco compos to d i 2 0 0 g lob icefa l i a n d ò i n secco nelle 
isole Shet land; ne l 4805 v i si a r e n ò u n ' a l t r a schiera che annoverava 300 i n d i v i d u i . 
Nel 1809 e nel 4 8 4 0 p i ù d i 4400 g lob icefa l i si a r ena rono sul la spiaggia d i u n seno d i 
mare del l ' Is landa che p e r c i ò prese i l n o m e d i W a l f j o r d o Baia dei Cetacei. I l g io rno 
7 gennaio de l l ' anno 4842 u n a l t ro b ranco d i g lob ice fa l i composto d i 70 i n d i v i d u i t r o v ò 
la morte sul la costa se t tent r ionale del la Bret tagna. G l i a v v e n i m e n t i d i tal sorta r i m a n 
gono per la magg io r parte i g n o r a t i . 

I l g iorno 2 4 n o v e m b r e de l l ' anno 1861 n u m e r o s i g lobicefa l i si s m a r r i r o n o nel 
golfo d i K i e l , suscitando da p r i n c i p i o u n grande spavento f r a i pescatori . « A l l o spun
tare dell 'alba » , dice i l M ò b i u s , « la par te i n t e rna del go l fo b ru l i cava d i g lobicefa l i , i 
quali si d i r igevano verso i l p o r t o , d ispost i i n tante file d i 4 - 6 i n d i v i d u i . Teneva loro 
dietro una barca a vela pa r t i t a al m a t t i n o d i b u o n ' o r a per da r caccia ai gabbiani . Le 
loro pinne dorsa l i nere e foggiate a sciabola sporgevano a lquanto dall 'acqua quando 
i globicefali a lzavano i l dorso e la testa per r esp i ra re . Appena avevano resp i ra to t o r 
navano a scompar i re , per m o d o che i l l o r o co rpo nero ondeggiava cont inuamente 
nell'acqua. La lo ro respi raz ione produceva u n r u m o r e p a r t i c o l a r e ; l 'ar ia emessa dai 
polmoni dava o r ig ine ad uno z a m p i l l o d 'acqua a l to da m . 1 a n i . 1,5. Mentre i g l o 
bicefali si avv ic inavano a l la c i t t à d i K i e l , r i c h i a m a v a n o i n t o r n o al lo ro branco una 

straordinaria q u a n t i t à d i b a r c h e : i m a r i n a i , i pescatori e i cur ios i andavano a gara 
nell ' incalzarli cercando d i cos t r i nge r l i ad a renars i nel la par ie p iù bassa del go l fo . La 

schiera era forse composta d i 150 g l o b i c e f a l i : 3 0 vennero separat i dagli a l t r i e s p i n t i 



664 Ordine tredicesimo: Cetacei 

a v iva forza nel por to . A l l o r a due barche par t i te dal la r i v a si p rec ip i ta rono verso la 
schiera fuggente, ma una d i esse f u lanciata i n ar ia dai g lobicefa l i e dovette ricove
rars i a l largo i n mezzo alle a l t re barche peschereccie. Dopo una lunga lo t ta 3 globi-
cefali si arenarono nei bassi f o n d i del po r to , ma due r iusc i rono ancora a sfuggire per 
modo che uno solo p o t è essere cat turato. La povera bestia venne uccisa a colpi di 
accetta sulla testa e m o r i dopo una dolorosa agonia accompagnala da f o r t i rantoli 
s i m i l i a i rugg i t i del l 'orso, ment re i l sangue usciva a f i o t t i dalle fauci e dalle numerose 

feri te ». 
Se i pescatori d i K ie l avessero avuto l ' ab i l i t à che dis t ingue i l o ro compagni del

l 'estremo no rd avrebbero potuto cat turare certamente u n maggior n u m e r o d i globice
fa l i . Gl i ab i tan t i delle isole p iù se t ten t r ional i del globo prat icano f i n dai t e m p i antichissimi 
la caccia del g lób i ce f a lo , cat turando g l i i n d i v i d u i che si avvic inano soverchiamente alla 
spiaggia. L 'an t ico « Specchio del re » ci o f f r e una descrizione d i questa caccia, per 
vero dire abbastanza oscura. « I l S i ld Re ik i o Fisk Re ik i spinge verso la ter ra dall'alto 
mare una q u a n t i t à d i ar inghe e d i a l t r i pesci; invece d i danneggiare l ' uomo g l i giova 
immensamente e pare che Dio lo abbia a c iò destinato. F i n c h é i pescatori ricevono i 
doni celesti c ioè i pesci che t rovano nel mare , esso cont inua i suoi b u o n i u f f i c i ; ma 
se la pesca degenera i n strage e i l sangue si sparge pel mare , a l lora l 'astuto animale 
respinge verso l 'a l to mare le schiere dei pesci che p r i m a spingeva verso terra e deruba 
così agli isolani i l guadagno a loro tanto necessario » . Sol tanto m o l t o più tardi si 
venne a conoscere c iò che i l vecchio l i b r o intende d i re per sparg imento d i sangue. I l 
Graba descrive la caccia del g l ó b i c e f a l o nelle isole Feroe i n u n modo tanto intel l igi
bile quanto interessante': 

« I l 2 lugl io e c h e g g i ò da tu t te le p a r t i i l g r ido d i « Gr indabud » . Questo grido 
significa che u n branco d i globicefal i è stato scoperto da u n ba t te l lo . I n u n baleno tutto 
i l por to f u i n m o t o ; t u t t i g r idavano « Gr indabud » e l 'allegrezza generale denotava la 
speranza d i cibarsi presto della carne del cetaceo. La gente correva su e giù per le 
strade come se i T u r c h i avessero vo lu to approdare . Chi cor reva verso i l battello, chi 
si precipi tava verso la preda desiderata coi cosidet t i co l t e l l i da cetacei; si vedeva una 
donna t ro t ta re d ie t ro i l m a r i t o con u n pezzo d i carne secca, p e r c h è non soffrisse la 
fame ; i gen i to r i mandavano a casa i b a m b i n i e p i ù d 'uno per la f r e t t a capitombolava 
in mare dal bat tel lo . I n meno d i dieci m i n u t i u n d i c i ba t te l l i lasciarono la sponda; i 
r e m a t o r i si togl ievano la g iubba e r emavano con tanto a rdore che i leggieri canotti 
volavano sulle onde. Ci u n i m m o a l governatore che stava preparando la sua barca e 
andammo con esso sul m o l o per osservare i cetacei. Coi nos t r i cannocchial i scoprimmo 
due canot t i che indicavano la presenza dei g lob icefa l i . I n t a n t o da l v i l laggio più vicino 
saliva una colonna d i f u m o , u n a l t ra sorgeva sul mon te poco discosto, i segnali si 
r ipetevano dapper tut to , dai v i l laggi c i rcostant i pa r t ivano nuove barche che brulicavano 
nel fiordo. Sa l immo sul l 'yacht del governatore e presto r agg iungemmo g l i a l t r i : allora 
ci apparvero i cetacei chiusi i n u n a m p i o semic i rcolo f o r m a t o dai ba t te l l i , i n numero 
d i 20 o 30 , dis tant i circa cento passi l ' uno d a l l ' a l t r o , i q u a l i spingevano lentamente 
verso i l po r to le masse gal leggiant i . Era v i s ib i le c irca la qua r t a par te dei cetacei: ora 
sorgeva una testa che mandava i l suo getto d'acqua, o ra spuntava dall 'acqua un'alta 
p inna dorsale ed ora tu t ta la parte superiore del corpo . Se i g lob icefa l i tentavano di 
passare sotto i ba t t e l l i , veniva lo ro gettata addosso una pioggia d i p ie t re e d i pezzi di 
p i o m b o attaccati a f u n i ; se invece andavano velocemente i n n a n z i , venivano inseguiti 

a tu t t a forza da i r e m a t o r i . 11 governa tore faceva subi to piegare la corsa del suo yachl 
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dove nasceva qualche d i so rd ine o dove u n ba t t e l lo si lasciava t rasc inare t r o p p o o l t r e . 
Quando i cetacei f u r o n o v i c i n i a l l ' imbocca tu r a del p o r t o e n o n avrebbero po tu to s f u g 
gire a l le nos t re ins id ie , c i a f f r e t t a m m o a to rna re i n c i t t à . L a spiaggia f o r m i c o l a v a d i 
gente ansiosa d i con templa re lo spettacolo incantevole della strage. Sc ieg l iemmo u n 
buon posto per osservare comodamente g l i a v v e n i m e n t i . 

« Quanto p i ù i cetacei si avv ic inavano a l p o r t o , t an to p i ù si mos t ravano i n q u i e t i ; 
si s t r ingevano g l i u n i con t ro g l i a l t r i e n o n badavano al le p ie t re n è alle percosse dei 
r e m i . La cerchia de i ba t t e l l i con t inuava a r i s t r i nge r s i i n t o r n o al le povere bestie le qua l i 
si avviavano l en tamente verso i l po r to , presentendo forse i l pe r ico lo da cu i erano 
minacciate. Appena giunsero nel cosidetto Westervaag, che ha press'a poco la l a r 
ghezza d i 2 5 0 e la lunghezza d i 5 0 0 passi, n o n v o l l e r o p i ù lasciarsi spingere come un 
branco d i pecore e accennarono a t o r n a r e i n d i e t r o . I l m o m e n t o decisivo era i m m i 
nente. L ' i n q u i e t u d i n e , i l t i m o r e , la speranza e la fe roc ia erano sco lp i t i sul la faccia d i 
tu t t i g l i as tant i . E c h e g g i ò ne l l ' a r i a u n g r i d o acu to ; tu t t e le barche si p rec ip i t a rono sui 
cetacei, d i cu i m o l t i vennero f e r i t i colle f i o c i n e ; i p i ù v i c i n i invece r imase ro i n c o l u m i 
pe rchè si t emeva che potessero f r a n t u m a r e le barche con u n colpo d i coda. G l i i n d i 
vidui f e r i t i si p r ec ip i t a rono i n n a n z i con una v e l o c i t à spaventosa; g l i a l t r i n o n t a rda 
rono a segu i r l i cor rendo verso la spiaggia. 

« A l l o r a ebbe p r i n c i p i o una ve ra e t e r r i b i l e strage. Tu t t e le barche inseguivano i 
cetacei, e, p rec ip i t andos i i n mezzo a i l o r o b r a n c h i , l i aggred i rono va lorosamente . L a 
gente che stava sul la spiaggia e n t r ò ne l l ' acqua f i n o al l 'ascella onde avv ic ina r s i ag l i 
ind iv idu i f e r i t i e p ian ta r l o r o ne l co rpo o neg l i s f ia ta to i g l i u n c i n i d i f e r r o at taccati ad 
una fune t i r a t a a l l a r i v a da t r e o q u a t t r o u o m i n i r o b u s t i . A l t r i u o m i n i aspettavano le 
v i t t ime sulla r i v a de l mare per t ag l ia r l o r o la gola f i n o a l la co lonna ver tebra le . Negl i 
spasimi de l l ' agonia le povere bestie sferzavano l 'acqua col la coda per m o d o da f a r l a 
spruzzare a grande dis tanza. L ' acqua c r i s t a l l i na del po r to era arrossata da l sangue e 
dagli s f ia ta toi uscivano n u m e r o s i z a m p i l l i d i sangue. L 'ope ra sanguinosa in fe roc iva la 
gente per m o d o da f a r l e perdere l 'uso del la rag ione . Sopra uno spazio d i poch i m e t r i 
quadrati erano agglomerate t r en ta barche , t recento u o m i n i e o t t an ta cetacei m o r t i o 
mor ibond i . Dovunque u r l i da s p i r i t a t i . A b i t i , v i s i e m a n i t i n t i d i sangue, u o m i n i f e roc i 
come i cann iba l i de l m a r e del S u d : nessun i n d i z i o d i p i e t à i n que l feroce eccidio. Ma, 
a l lorché una delle v i t t i m e m o r i b o n d e g e t t ò i n m a r e u n u o m o con u n colpo d i coda e 
fece a pezzi u n ba t t e l lo , l ' u l t i m a par te d i que l t e r r i b i l e d r a m m a f u eseguita con m a g 
gior cautela. Ot tanta cetacei m o r t i giacevano sul la spiaggia. Neppur uno era r iusc i to 
a fuggire. Appena i l m a r e i n c o m i n c i a a t inge r s i d i sangue ed è i n t o r b i d a t o dai co lp i 
di coda dei cetacei m o r i b o n d i , q u e l l i che sono ancora i l l e s i d iven tano ciechi e si agg i 
rano nel l 'acqua b r anco l ando . Se per caso u n o d i essi g iunge nel l ' acqua l i m p i d a r i t o r n a 

subito i nd i e t ro i n mezzo ai c o m p a g n i . 
« La caccia era stata fac i le e abbondante con s o m m o s tupore degli i nd igen i , seb

bene v i assistessero i l pastore Gad e parecchie donne grav ide . I n quel le isole è gene

rale la credenza che i cetacei t o r n i n o i n d i e t r o al la v is ta d i un prete, p e r c i ò g l i i nd igen i 
pregano t u t t i i p r e t i present i al la caccia d i nascondersi d ie t ro le barche. Essi accer
tano ino l t re che i l g l ó b i c e f a l o abborr isce le donne i n c i n t e ; per conseguenza pregarono 
il governatore d i f a r r i t i r a r e tu t t e quel le donne che si t rovavano i n tale condiz ione , 
ma esse r i f i u t a r o n o d i a l l on t ana r s i . Malgrado i l prete e le donne inc in te t u t t i i g l o b i -

cefali f u r o n o scannat i ne l ca lore de l la pugna . I n generale conviene lasciarne uno v i v o 

acciocché a l l e t t i i c o m p a g n i . 
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« Dopo un 'ora d i r iposo le v i t t i m e f u r o n o collocate una accanto a l l ' a l t ra ; una volta 
s t imato i l lo ro valore questo venne inciso i n c i f re romane sulla pelle. La divisione 
della preda corr isponde all 'estensione del possesso t e r r i t o r i a l e e si pra t ica tu t tora collo 
stesso metodo adoperato da t e m p i i m m e m o r a b i l i . Quando t u t t i i cetacei sono stati 
misura t i e s t imat i dalle persone competent i , si deducono i d i r i t t i , i l decimo per le 
spese, le tasse d i r ipa r t i z ione e la parte destinata ai pove r i . I l decimo è diviso i n tre 
par t i d i cui una spetta al la chiesa, un ' a l t r a al prete e la terza al re o a chi per esso. 
I l d i r i t t o d i scoperta spetta al p r i m o bat te l lo che ha segnalato i l branco, i l quale può 
scegliere la preda a suo p iac imento ; i l barcaiuolo che ha veduto pel p r i m o i globi-
cefali , r iceve la testa del p r i m o i n d i v i d u o ucciso. I l d i r i t t o d i v ivanda riguarda un 
piccolo g l ó b i c e f a l o che viene d ivora to subi to dagl i astant i . I l cosidetto d i r i t t o dei 
dann i serve per pagare le a v a r ì e a cui vanno soggetti i r e m i , g l i at t rezzi della pesca 
e le barche stesse. I l d i r i t t o d i guardia spetta agl i u o m i n i che hanno procurato di 
impedi re i f u r t i vegliando i l bo t t i no durante la notte o finché non fosse intieramente 
r i p a r t i t o . Ciò che r imane dopo queste deduzioni è d iv iso i n due pa r t i ugual i di cui 
una appartiene alla parrocchia nella quale ha avuto luogo la caccia e l ' a l t ra alla gente 
del paese. Ogni vi l laggio possiede un dato n u m e r o d i barche ed ogni barca ha i l suo 
equipaggio. P e r c i ò i cetacei vengono d iv i s i secondo i ba t t e l l i . Appena echeggia i l noto 
gr ido d i « Gr indabud » , vengono spedi t i numeros i messaggieri i n t u t t i i vi l laggi inte
ressati nella divis ione e questi debbono mandar subito i lo ro ba t te l l i per avere la loro 
parte. Ma se, passate 24 o tu t t ' a l p iù 48 ore dopo la r ipa r t i z ione generale, non sono 
g iun t i sul campo della caccia, la lo ro parte è venduta al m i g l i o r offerente e i l danaro 
che se ne r icava va al la cassa dei pove r i . L a ragione d i questa regola dipende 
dal fat to che dopo due g i o r n i i cetacei si pu t re fanno e a l lo ra diventano rancidi e 
i m m a n g i a b i l i . G l i ind igen i dicono che i l fegato esce da l corpo e si sparge da tutte 
le p a r t i . 

« Dopo che ad ogni bat tel lo f u assegnata la sua par te , i cetacei vengono squartati. 
Le pinne sono tagliate per le p r i m e e i l corpo è diviso i n due p a r t i . L 'adipe si taglia 
a striscie larghe 45 c m . e la carne i n pezzi. I l fegato, i l cuore e i r e n i sono conside
ra t i dagli ind igen i come vere ghio t toner ie e vengono accuratamente estratt i dal corpo 
dei g lobicefal i . Termina te le operaz ioni che r igua rdano la par te an ter iore del corpo, 
si vo l ta l ' an imale e si procede nel lo stesso modo . I g lob icefa l i sono a n i m a l i utilissimi 
a quei pover i i so lani . Ogni g lób ice fa lo fornisce i n media una tonnel la ta d 'o l io . La carne 
e i l grasso si mangiano f reschi o salat i . La carne tagliata fresca ha un sapore squisito 
che d iminuisce a lquanto se v ien tagliata p iù t a r d i . Mangiai io stesso con piacere la 
carne fresca del g l ó b i c e f a l o ; quando è cotta bene rassomigl ia al la carne d i manzo in 
sale. I l grasso non ha sapore, m a non m i f u possibile mang ia r lo p e r c h è m i ripugnava. 
Quando g l i ab i t an t i delle isole Feroer hanno mangia to per 14 g i o r n i la carne fresca 
del g l ó b i c e f a l o , i loro v i s i , le m a n i e i capel l i luccicano d i grasso. Dopo 48 ore la carne 
è immang iab i l e e fa l 'effet to d i u n v o m i t i v o . L a pelle delle p inne si adopera per fare 
correggie da r e m i ; col io scheletro si fanno steccati che servono per chiudere i campi 
ed i p r a t i , nel lo stomaco gonf ia to si conserva l ' o l i o . Gl i in te s t in i sol i non servono a 
nu l l a e vengono get ta t i i n alto mare a c c i o c c h é n o n i n f e t t i no l ' a r i a della spiaggia ». 

È diff ìc i le che i pescatori d i cetacei inseguano i l g l ó b i c e f a l o i n alto mare . Siccome 
sperano quasi sempre d i cat turare una preda m i g l i o r e , n o n g l i d à n n o la caccia molto 
v o l o n t i e r i . Questa incominc ia precisamente come quella degl i a l t r i cetacei, colla dif
ferenza che ogni barca sceglie una preda fissa e le var ie barche prendono parie tutte 
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insieme al la caccia so lamente quando si t ra t ta d i incalzare una numerosa schiera d i 
g lobicefa l i . I n generale la vis ta del nemico spaventa m o l t i s s i m o i l g l ó b i c e f a l o i l quale 
allora perde, come si suol d i r e , la testa, si a l lon tana nuo tando len tamente i n tu t te le 
d i rez ion i ed o f f r e occasione ai pescatori d i t r a f igger lo colle fiocine o colle lancie. Nella 
maggior par te de i casi soccombe a l p r i m o colpo d i lanc ia , m a qualche r a r a vo l t a 
aggredisce la barca de i suoi n e m i c i . 

Il Delfino propriamente detto fu cantato e descritto dai poeti dell'antichità più 
d'ogni a l t ro a n i m a l e m a r i n o e diede o r ig ine ad una q u a n t i t à s t r ao rd ina r i a d i fiabe e d i 
leggende. È desso che r i p o r t a Or ione a Tenar io , affascinato dai cant i e dai suoni del 
poeta che i p i r a t i avevano costret to a t u f f a r s i i n m a r e ; è desso che P l i n i o decanta rac 
contando la bel la s tor ia del ragazzo i l quale aveva saputo fa r s i amare da u n de l f ino 
porgendogli pane ed a l t r i c i b i , per m o d o che duran te parecchi ann i i l de l f ino Io p o r t ò 
ogni m a t t i n o sul suo dorso al la scuola d i Pozzuol i , r i p o r t a n d o l o a casa al la sera per 
la medesima s t rada. « Quando i l povero ragazzo m o r ì », dice l ' an t ico natura l i s ta , 
« i l de l f ino c o n t i n u ò a recars i ne l luogo consueto e m o r ì d i crepacuore poco t empo 
dopo, in seguito a l la pe rd i t a del suo amico » . Si dice che nei t e m p i anda t i i de l f in i 
fossero u t i l i s s i m i a l l ' u o m o ne l l a pesca del le t r i g l i e che spingevano a f r o t t e nelle r e t i , 
ricevendo i n p r e m i o del le l o r o fa t iche una par te del b o t t i n o e una certa q u a n t i t à d i 
pane inzuppato ne l v i n o . A l l o r c h é u n re del la Caria fece incatenare u n de l f ino nel 
porto, i compagn i de l povero p r ig ion i e ro si avv ic ina rono al l o r o amico ed espressero 
con cenni ev iden t i s s imi la p reghie ra che venisse l i be ra to . 11 re non ebbe cuore d i 
resistere al la l o r o affet tuosa insistenza. P l i n i o r i fer i sce colla mass ima s e r i e t à che i 
delfini g iovan i sono sempre accompagnat i da u n de l f ino d i e t à m a t u r a che l i accudisce 
e l i difende come u n precet tore . Si dice p e r f i n o che cer t i d e l f i n i por ta rono v ia u n 
morto per n o n lasciar lo sbranare da i pesci e v i a dicendo. I l vecchio Gesner, n o n c o n 
lento d i prestar fede ai ragguagl i suddet t i come se fossero a l t r e t t an t i f a t t i pos i t i v i , l i 
completa col la sua dot ta esperienza e n o n tralascia d i decantare g l i o n o r i d i cui godono 
i de l f in i . « I l de l f i no è i l r e de l m a r e . Le sue preziose q u a l i t à , vale a d i re la r o b u 
stezza fisica, l ' i n t e l l igenza e la g rande a g i l i t à dei m o v i m e n t i indussero i re del D e l f i -
nato Francese ed a l t r i p r i n c i p i a i n t r o d u r r e la sua i m m a g i n e nel le lo ro a r m i e nei lo ro 
scudi, a sco lp i r la nel le monete d ' o ro e d 'argento . I l de l f ino è pure r a f f igu ra to sovente 
negli s tendardi e nei q u a d r i dei p i t t o r i p i ù ce lebr i , i l p r i m o g e n i t o del re d i Francia 
è chiamato Delfino da t u t t i i suoi s u d d i t i . Le monete degl i i m p e r a t o r i Augusto, T ibe r io , 
Rufo, Domiz iano e V i t e l l i o sono coniate c o l l ' i m m a g i n e de l de l f ino . L o stesso si p u ò 

dire d i var ie mone te greche. 
« La moneta d e l l ' i m p e r a t o r e T i t o Vespasiano rappresenta u n ' à n c o r a con u n de l f ino 

rovesciato che p u ò s ign i f ica re diverse cose. Del resto i l de l f ino rappresenta pure i l 
mare, la potenza del le onde, l ' a m o r e pei b a m b i n i , l ' a m o r e ne l vero senso del la parola 

e via dicendo » . 
I l del f ino rappresenta con a l t re specie a f f i n i un genere par t icolare (Delphinus) che 

si distingue pei seguenti c a r a t t e r i : la testa r e l a t ivamente piccola si acumina an t e r io r 
mente a guisa d i u n becco e f o r m a un muso a l lunga to che uguagl ia e spesso supera 
in lunghezza la pa r t e c ran iana . L e mascelle sono fo rn i t e d i dent i pe rmanen t i , n u m e 
rosissimi e c o n i c i ; le p inne p e t t o r a l i sono collocate m o l t o d i fianco, nel p r i m o qu in to 
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della lunghezza del co rpo ; la p inna dorsale spunta quasi alla m e t à della parte supe
r io r e del corpo ; la p inna caudale è re la t ivamente m o l t o svi luppata ed ha la forma 
d i una mezza-luna. 

11 DELFINO (DELPHINUS DELPHIS, Delphinus delphinus, antiquorum e vulgaris) 
è chiamato D A U P H I N dai Francesi , D O L P H I N dagl i Ingles i , D E L P I N e T O N I O dagli Spa
gnuo l i . Esso acquista generalmente la lunghezza d i 2 m . ; la p inna dorsale è alta 
30 c m . ; le pinne pet tora l i sono lunghe da 55 a 60 c m . e larghe da 15 a 18 cm. La 
testa re la t ivamente piccola misu ra a l l ' i nc i rca la quarta parte del la lunghezza totale 
de! corpo e si dist ingue per la f ron te leggiermente convessa che scende i n una linea 
obl iqua poco inc l ina la ed è al tu t to d is t in ta dal muso per mezzo d i un solco trasver
sale e d i una sporgenza che si t rova d ie t ro questo solco. I l muso è foggiato a guisa 
di becco, è piut tosto a l lungato, perfe t tamente d i r i t t o e appia t t i to superiormente e 
in fe r io rmen te . La fessura degli occhi è lunga, la pup i l l a ha la f o r m a d i un cuore. Gli 
occhi si t rovano diet ro e sopra g l i angoli della bocca, a poca distanza dai medesimi; 
l 'orecchio s t raord inar iamente piccolo giace d ie t ro l 'occhio; lo sf iatatoio è collocato in 
mezzo agli occhi. I l corpo fus i fo rme , piut tosto tozzo che non a l lungato , è tondeggiante 
nella m e t à anter iore e leggiermente compresso ai la t i nella m e t à poster iore; la pinna 
dorsale è stretta, alta ed aguzza, arcuata lungo i l marg ine an ter iore e profondamente 
intaccata lungo i l marg ine posteriore per modo che ha press'a poco la fo rma di una 
falce. Le pinne pet toral i sono inseri te nel p r i m o terzo della lunghezza del corpo e un 
po' p i ù lunghe e p i ù strette della p inna dorsale. La p inna caudale divisa i n due lobi 
t e r m i n a n t i i n punte ottuse è sol tanto u n po ' intaccata nel mezzo ; la pelle è straordi
nar iamente liscia, non soltanto lucida, m a a d d i r i t t u r a b r i l l an te , d i color bruno-verdo
gnolo o nero-verdognolo super iormente e bianca i n f e r i o rmen te . Sui fianchi si osservano 
qua e là numerose macchie gr igiastre o nerognole . I l colore bianco della parte 
in fe r io re del corpo è diviso dal colore scuro della par te superiore per mezzo d i una 
linea d is t in ta , ma rton d i r i t t a . I l n u m e r o dei dent i p u ò essere m o l t o var io ; i n gene
rale ogni mascella contiene da 42 a 50 dent i per par te , m a f u r o n o ca t tura t i parecchi del
fini i qua l i ne avevano 53 per parte tanto nella mascella superiore quanto nella mascella 
in fe r io re ed erano p e r c i ò f o r n i t i d i una denta tura d i 212 den t i . I dent i sono discosti 
l ' uno da l l ' a l t ro e si t rovano ad i n t e r v a l l i r ego la r i , per m o d o che q u e l l i della mascella 
in fe r io re s ' incastrano nelle lacune che d iv idono que l l i del la mascella superiore e 
viceversa. Sono lungh i , conic i , aguzzi e leggiermente i n c u r v a t i d a l l ' i n f u o r i all ' indentro; 
que l l i d i mezzo sono i p iù l u n g h i , g l i an t e r io r i e i pos te r io r i sono invece assai più corti 
e d iminu i scono abbastanza gradatamente d i lunghezza. 

I l de l f ino d i cui la presenza occupa e ra l legra g l i oz i i dei nav igan t i abita tut t i i 
m a r i de l l ' emisfero settentrionale. Esso è ancora p iù a l legro e p i ù vivace dei suoi affini, 
dato che ciò sia possibile. Ora si aggira i n al to mare , l u n g i dal le coste ed ora risale i l 
corso dei fiumi. R iun i to i n p iccol i b r anch i si avv ic ina alfe n a v i , g i ra lo ro intorno, si 
tu f fa e si r i t u f f a nel l 'acqua, alza la testa, respira con u n fo r t e r u m o r e e scompare 
d inuovo nelle onde. Nuota con una v e l o c i t à s t r ao rd ina r i a , seguendo i piroscafi più 
veloci e t ras tul landosi nel m o d o p i ù pazzo senza r i m a n e r e i nd i e t ro per questo. Di 
t ra t to i n t r a t to questo o que l l ' a l t ro i n d i v i d u o della schiera solleva una par te del corpo 
dal l 'acqua, po i si r i t u f f a nelle onde a capof i t to e r i p r e n d e la sua posizione pr imit iva . 
I l Pechuel-Loesche, confe rmando le mie osservazioni pe rsona l i , descrive con molta 
efficacia i sol lazzi a cui si abbandonano i d e l f i n i i n a l to m a r e : « L a vis ta dei delfini 
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Delfino (Delphinus delphis). l j 1 3 della grandezza naturale. 

rallegra sempre i n a v i g a n t i . Nel la l i ngua dei m a r i n a i le schiere dei d e l f i n i p rendono i l 
nome d i « Scuole » . Dispost i i n una lunga fila, r e l a t ivamente abbastanza s t re t ta , i 
nostri a l legr i a n i m a l i solcano le onde senza i l p i ù piccolo sforzo e nuotano con grande 
velocità, come se volessero sempre gareggiare f r a l o r o . Balzano f u o r i del l 'acqua descr i 
vendo ne l l ' a r i a u n arco abbastanza p r o n u n z i a t o , r i c adono i n m a r e a capof i t to e 
r icompaiono u n p o ' p i ù i n n a n z i , r i pe t endo sempre i l medes imo giuoco. Gl i i n d i v i d u i 
più a rd i t i del la schiera si s lanciano n e l l ' a r i a scodinzolando i n m o d o s o m m a m e n t e 
comico, a l t r i s i adagiano sopra u n fianco o su l dorso ed a l t r i ancora si d r izzano f u o r i 
dell'acqua i n d i rez ione ver t ica le e si t r a s tu l l ano spingendosi i n n a n z i col la coda. Appena 
vedono una nave che si avanza a vele spiegate, si avv ic inano a l p i ù presto e a l lo ra 
offrono ai n a v i g a n t i i l l o r o d i v e r t i m e n t o f a v o r i t o . C i rcondano la nave descrivendo 
intorno ad essa u n arco l a r g h i s s i m o , si a l l on tanano nuo tando i n tu t te le d i r e z i o n i , 
tornano ind i e t ro met tendo i n mos t ra le l o ro a t t i t u d i n i n a t u r a l i . Ment re la nave veleggia 
con grande v e l o c i t à essi c o n t i n u a n o a t r a s tu l l a r s i ed a seguir la per l u n g h i t r a t t i d i 

mare » . 
Le schiere dei d e l f i n i annoverano 1 0 - 1 0 0 e t a lo ra un n u m e r o assai p i ù considere

vole di i n d i v i d u i . I l Pechuel-Loesche ebbe occasione d i osservare ne i m a r i t r o p i c a l i 
varie schiere d i d e l f i n i cos t i tu i te senza d u b b i o d i parecchie m i g l i a i a d i i n d i v i d u i . 11 

delfino è un an imale socievole per na tu ra , m a pare che questa tendenza a v ive re i n 
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soc ie tà dipenda piut tosto dal bisogno d i r i u n i r e le forze c o m u n i per raggiungere lo 
scopo desiderato, a n z i c h é dal reciproco affetto che s t r inge f r a loro i s ingol i i n d i v i d u i . 
Gl i an t ichi credevano invece che i d e l f i n i fossero m o l t o affezionati g l i u n i agl i a l t r i e 
decantano altamente i l lo ro amore f r a t e r n o : « I de l f i n i », dice i l vecchio Gesner, 
« menano v i t a sociale e si amano mol t i s s imo a v icenda ; i gen i to r i adorano i f ig l i e 
viceversa; t u t t i professano i l cul to dei m o r t i e v ivono i n o t t i m o rappor to col l 'uomo e 
cogli a l t r i cetacei. I maschi e le f e m m i n e v i v o n o per cos ì d i re coniugalmente ed ogni 
coppia accudisce i suoi p icc in i per p r o p r i o conto. Le m a d r i al lat tano i f ig l i con amore, 
l i por tano da u n sito a l l ' a l t ro tenendol i i n bocca, l i guidano e insegnano loro ad inse
guire la preda e a nuotare procedendo o rd ina t amen te ; i n f a t t i i g iovani precedono 
sempre i g e n i t o r i ; i maschi p iù vecchi seguono le f e m m i n e , le d i fendono i n caso di 
pericolo e non le abbandonano neppure quando sono t r a f i t t e dal la f iocina e giaciono 
miseramente sulla spiaggia. Per cat turare le m a d r i conviene adescare i piccini e allora 
si possono uccidere col bastone le f e m m i n e che non se ne staccano a nessun patto. 
Quando i gen i to r i sono spossati dalle fat iche della lo t ta i g iovan i provvedono loro i l 
cibo necessario e l i aiutano a nuotare ». 

La dentatura d i cui è provveduto i l delf ino indica chiaramente che esso è uno dei 
p iù fieri p redoni m a r i n i : si dice che non r i s p a r m i neanche i suoi s i m i l i . I l delfino si 
ciba d i pesci, d i granchi , d i afa lopodi e d i a l t r i a n i m a l i m a r i n i . Insegue a preferenza 
le sardelle, le aringhe e i pesci vo l an t i . Dieci mesi dopo l 'accoppiamento la femmina 
partorisce un piccino lungo da 50 a 60 cm. , a cui presta per m o l t o tempo le cure più 
affettuose. Al l ' e t à d i 10 anni i g iovani sono perfet tamente a d u l t i ; pare che giungano 
ad u n ' e t à assai avanzata; un antico scr i t tore greco accerta che possono arr ivare all'eia 
d i 130 ann i . Certi pescatori che avevano tagliato ad u n de l f ino pr ig ion ie ro vari pezzi 
della p inna caudale, r iconobbero che la durata della sua v i ta var ia f r a 25 e 30 anni. 

I l de l f ino t rova nel l 'orca u n nemico peggiore de l l ' uomo , i l quale lo insegue sol
tanto se v i è costretto dalla mancanza d'i carne fresca, p o i c h é anche oggi continua a 
proteggerlo e ad onorar lo come g ià faceva nei t empi p i ù an t i ch i . Tut tav ia certi pesca
t o r i spregiudical i , prat icando i l metodo adoperato dai Greci , c i rcondano colle loro 
barche le schiere dei d e l f i n i , l i spaventano con u r l i subi tanei e tentano d i spingerli 
verso la spiaggia dove le povere bestie spaventate vanno miseramente i n secco. Allora 
Paria r isuona dei lo ro mesti sospir i . Anche i pescatori d i balene, quando sono costretti 
dal bisogno, uccidono i de l f ìn i che si aggirano i n t o r n o alle l o ro n a v i . « Tutto l 'equi
paggio », dice i l Pechuel-Loesche, « si raduna a poppa e ognuno fischia e zufola per 
modo da p r o d u r r e una musica inferna le destinata a t ra t tenere i l de l f i no ; intanto due 
o t re m a r i n a i attaccano la f iocina ad una breve corda fissata a sua vol ta nel sartiame. 
L ' u o m o che deve maneggiare la f iocina si avanza ne l sar t iame, ment re 2 0 o 3 0 mani 
af ferrano la corda da l l ' a l t ra parte. Egl i segue at tentamente col lo sguardo i delfini che 
g l i passano d i n a n z i ; nel m o m e n t o oppor tuno scaglia la f iocina contro l ' indiv iduo 
prescelto. « È preso! » g r ida ad u n t ra t to e a l lora g l i u o m i n i t i r ano la corda indie
t reggiando e la v i t t i m a lascia al l ' i s tante la sua c r i s ta l l ina d i m o r a . I n capo a qualche 
m i n u t o u n laccio le avvolge la coda e la m o r t e non tarda a ven i re . Gl i a l t r i delfìni 
sono scompars i : i l v i le t r ad imen to dei m a r i n a i l i ha i n d o t t i ad al lontanarsi al più 
presto. Mezz'ora dopo r i compa iono a galla e cont inuano i l v iaggio in te r ro t to . Non è 
imposs ibi le che dopo qualche ora t o r n i n o a t ras tu l la rs i i n t o r n o ad un 'a l t ra nave ». 

Nei t empi andat i g l i ab i tan t i delle reg ioni l i t t o r a l i mangiavano con piacere la 
carne del de l f ino ; nei paesi ca t to l ic i questo c ibo era permesso a t u t t i durante la 
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quaresima p e r c h è i p r e t i l o cons ideravano come u n pesce. I Frances i e g l i Ingles i 
preparavano co l la sua carne cer t i i n t i n g o l i p r e l i b a t i che o g g i d ì sono affa t to i n disuso. 
I l de l f ino esercitava presso i R o m a n i una par te i m p o r t a n t i s s i m a nel la med ic ina . I l 
fegato era considerato come u n r i m e d i o eff icaciss imo con t ro le f e b b r i i n t e r m i t t e n t i . 
L 'o l io r i cava to da l fegato g u a r i v a i t u m o r i e le u lce re ; i l f u m o del grasso b ruc i a to 
calmava i n poco t e m p o i d o l o r i d i vent re . I l corpo de i d e l f i n i era spesso abbruc ia to 
dai c i a r l a t an i , i q u a l i , mescolandone le cener i a l m ie l e , p repa ravano u n unguento 
particolare che a l o r o det ta r isanava t u t t i i m a l i . 

* 
* * 

Nel 1819 H u m b o l d t pubb l i cava le sue osservazioni i n t o r n o a l de l f ino che abi ta le 
acque dolci d e l l ' A m e r i c a Mer id iona le , senza p e r ò descr iver lo i n m o d o esatto. L ' a n n o 
dopo i l Desmarest r iceveva da l Museo d i L i sbona l ' an ima le i n quest ione e lo desc r i 
veva assai impe r f e t t amen te . Nel 1 8 3 1 i va l en t i n a t u r a l i s t i Spix e Mar t ius pubbl icavano 
intorno ad esso noz ion i p i ù esatte. L a p r i m a descr iz ione comple ta è dovuta al D ' O r -
bigny, na tura l i s ta francese, i l quale percorse i l P e r ù poco t empo dopo lo Spix e i l 
Martius ed ebbe la f o r t u n a d i poter osservare da l vero uno d i quest i a n i m a l i . I g n o 
rando le r icerche fa t te da i n a t u r a l i s t i tedeschi , egl i seppe con sua grande merav ig l i a 
che ne l l ' i n t e rno d e l l ' A m e r i c a Mer id iona le , a l la distanza d i 5 0 0 m i g l i a dall 'Oceano 
Atlantico, esisteva u n grosso « pesce », i l quale , secondo la descrizione fa t ta dagl i 
indigeni, n o n poteva essere a l t r o che u n de l f ino . Disgrazia tamente g l i I n d i a n i erano 
così mal des t r i ne l maneggio del la fiocina che n o n f u r o n o i n grado d i procacciarg l i i l 
delfino desiderato. Dopo m o l t e fa t iche i l p r i n c i p e Dobei ra , d i r e t to re generale del le 
Dogane, al la f r o n t i e r a del Bras i le , r i u s c ì a p rocacc ia rg l i u n i n d i v i d u o v i v o per mezzo 
dei suoi so ldat i , dandog l i occasione d i descr iver lo e d i f a rne u n disegno. 

LTNIA, chiamata pure BUFEO e BONTO (INIA AMAZONICA, Delphinus amazonicus, 
Ima boliviensis), rappresenta un genere pa r t i co la re ( I N I A ) , appar t iene a l la f a m i g l i a 
di cui t r a t t i amo ed è p rovvedu ta d i u n muso s t re t to che si a l lunga per m o d o da f o r 
mare un becco s t re t to , tondeggiante , ot tuso e coper to d i pe l i r i g i d i , che po r t a i n ogni 
mascella 6 6 - 6 8 den t i aguzzi e p r o v v e d u t i d i una corona r i c u r v a e robus ta . I l corpo 
snello è f o r n i t o d i lunghe p inne pe t t o r a l i , intaccate a l l ' e s t r e m i t à super iore e aff i la te a 
foggia d i fa lc i verso la pun ta ; la p i n n a caudale non è b i l oba ; la p inna dorsale è m o l t o 
bassa e adiposa. La lunghezza de l corpo v a r i a f r a 2 -3 m . ; i n u n i n d i v i d u o lungo 2 m . 
la pinna dorsale acquista la lunghezza d i 4 0 c m . e l 'al tezza d i 5 c m . , la p inna pe t to 
rale è lunga 4 1 c m . e larga 16 c m . e la p i n n a caudale finalmente ha la larghezza d i 
47 cm. Pare che la m o l e de l la f e m m i n a g iunga appena al la m e t à del la mo le del 
maschio. L ' i n i a è d i co lo r a z z u r r o - p a l l i d o i n tu t ta la par te super iore del corpo e d i 
color roseo i n f e r i o r m e n t e , t u t t av i a i l co lore del la pelle va soggetto a mo l t e v a r i a z i o n i : 
vi sono i n f a t t i degl i i n d i v i d u i i n t i e r a m e n t e rossicci o ne ras t r i . 

Da quanto sappiamo finora r i su l t a che l ' i n i a abi ta quasi t u t t i i fiumi d e l l ' A m e r i c a 
Meridionale compres i f r a i l 1 0 ° e i l 1 7 ° g rado d i l a t i t ud ine sud. È assai d i f fusa nel 
Fiume delle A m a z z o n i e ne i suoi a f f l u e n t i e abbonda pure nel l 'Orenoco. I suoi m o v i 

menti sono m o l t o d ive r s i da q u e l l i de i d e l f i n i d i m a r e : è p i ù lenta, meno vivace, 
nuota p iù adagio, v iene spesso a gal la per resp i ra re e si r iunisce generalmente i n 
piccoli b ranchi , sebbene H u m b o l d t abbia osservate va r i e schiere composte d i m o l t i s 

simi i n d i v i d u i . « I l vento », d i c ' eg l i , « si c a l m ò a lquanto e a l lo ra i n c o m i n c i a r o n o a 
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t ras tu l lars i alla superficie del f i ume m o l t i cetacei assai v o l u m i n o s i , s i m i l i ai delf ini dei 
nos t r i m a r i , che stavano dispost i i n lunghe f i le . La presenza d i quel le grosse bestie, 
v ivac i e impetuose nei l o r o m o v i m e n t i , n o n garbava pun to ai coccodr i l l i , i quali non 
tardavano a tuf fars i sott 'acqua appena l i vedevano veni re da lon tano . È strano che i 
cetacei si a l lontanino tanto dal la spiaggia del m a r e ; eppure questi s ' incontrano nei 
f i u m i i n tu t te le s tagioni del l ' anno e nu l la indica che compiano delle emigrazioni rego
l a r i come quelle imprese dai s a lmoni ». Schomburgh o s s e r v ò va r i e vol te nella Guiana 
cer t i d e l f i n i d i f i u m e nei qua l i credette d i r iconoscere l ' i n i a . Si facevano vedere più 
spesso durante e poco dopo le pioggie, quando le acque ingrossate oltrepassano ancora 
i l l i ve l lo o r d i n a r i o dei f i u m i . « Non d i rado venivano a galla i n coppie o i n piccoli 
b ranchi d i 6-8 i n d i v i d u i e solcavano le onde colla v e l o c i t à delle freccie, oppure usci
vano e si r i t u f f avano cont inuamente nell 'acqua, sol levando o l t r e i l l ive l lo del fiume. 
non soltanto i l lo ro muso aguzzo, ma anche una g ran parte del corpo. Appena la testa 
compar iva f u o r i dell 'acqua, u d i v a m o i l r u m o r e p rodo t to da i ge t t i d'acqua che usci
vano dagli sf iatatoi i n f o r m a d i una pioggia finissima. Tale r u m o r e m i r ichiamava alla 
m e m o r i a i l modo d i sbuffare che dis t ingue i caval l i e debbo d i re che la presenza dei 
de l f in i d i fiume abbel l iva s ingolarmente i l paesaggio d i quel le r eg ion i » . 

I l Bates r i fer isce che i l F i u m e delle Amazzon i è popola to a lmeno da tre speri* 
d is t in te d i d e l f i n i , i qual i abbondano dapper tu t to i n m o d o s t r ao rd ina r io . « Nei punt 
p iù l a rgh i del fiume », dice questo di l igente osservatore, « vale a d i re dalla foce fine 
alla distanza d i 1500 m i g l i a inglesi da l mare , g l i i n d i v i d u i d i questa o d i quell 'altri 

specie si aggirano sempre nel l 'acqua, specialmente d i not te , facendo ud i re i l rumor* 
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par t icolare p r o d o t t o da l la l o r o respi raz ione e r i c h i a m a n d o alla men te dei v i a g g i a t o r i 
la sensazione che invade i nav igan t i d inanz i a l la grandezza s t e rmina ta e a l la p r o f o n d a 
soli tudine de l m a r e . I l bon to si d is t ingue i n m o d o ev iden t i s s imo da l T u c u x i (Steno 
tucuxi) che abi ta i l corso i n f e r i o r e de l f i u m e ne l m o d o d i ven i re a gal la e d i t u f f a r s i 
sott'acqua. I l T u c u x i viene a ga l la i n posizione o r i zzon ta le , facendo vedere la p i n n a 
dorsale p r i m a d i o g n i a l t r a par te de l corpo , resp i ra e si r i t u f f a sot t 'acqua a capof i t to , 
ina con grande t r a n q u i l l i t à ; invece i l bon to , r i sa lendo a gal la , spunta f u o r i del l 'acqua 
colla testa, resp i ra e r i t u f ì a i m m e d i a t a m e n t e la testa sot t 'acqua, facendo vedere a 
poco a poco tu t t a la l inea esterna de l dorso e la p i n n a dorsale. Esso d i f fer i sce pure dal 
tucuxi p e r c h è v i v e sempre i n coppie ». Secondo questa descrizione l ' i n i a si pot rebbe 
paragonare alla focena dei nos t r i m a r i . A l t r i a u t o r i r i f e r i s cono che l ' i n i a si t ra t t iene 
quasi sempre presso la superf ic ie de l l ' acqua e spesso solleva dal le onde i l muso f o g 
giato a becco per d i v o r a r e f u o r i de l l ' acqua la preda che ha g h e r m i t o . L ' i n i a si ciba 
principalmente d i pesc io l in i , m a n o n disdegna neppure i f r u t t i che cadono nell 'acqua 
dagli a lber i v i c i n i ai fiumi. Si t ra t t i ene a preferenza nel le insenature p iù l i m p i d e e p iù 
profonde, a l conf luente dei fiumi dove i pesci abbondano assai p iù che n o n a l t rove . 

Non abb iamo nessun ragguagl io i n t o r n o a l l ' accoppiamento e alla dura ta della g r a 
vidanza. La f e m m i n a esaminata da l D ' O r b i g n y p a r t o r ì nel le sei u l t i m e ore della sua 
vita un piccino lungo a l l ' i n c i r c a 3 0 c m . Si seppe i n o l t r e che la m a d r e accudisce la 
sua prole col la tenerezza che dis t ingue g l i a l t r i d e l f i n i . 

Gli ind igen i non pra t icano af fa t to la caccia d e l l ' i n i a . Pare che questo an imale abbia 
una carne d u r a e coriacea e pochiss imo adipe. Siccome la pel le viene adoperata s o l 
tanto nella fabbr icaz ione degli scudi , la caccia riesce poco p r o d u t t i v a . Ma questa n o n 
è la sola ragione per cu i g l i i n d i g e n i r i spe t tano l ' i n i a : questo an imale , dice i l Bates, 
diede or ig ine a m o l t e leggende mister iose , assai p o p o l a r i f r a la gente del paese. G l i 
abitanti di Ega considerano l ' i n i a come una fata incan ta t r i ce , capace d i t r a s fo rmars i 
in una giovane e be l l i ss ima donna , f o r n i t a d i lunghe c h i o m e sp ioven t i , che al let ta i 
giovanetti inesper t i e l i gu ida sulla v i a del la perd iz ione . Duran te la not te si aggira per 
le strade d i Ega e p i ù d i un giovane inesper to , a t t r a t t o da i suoi p e r f i d i vezzi , s egu ì la 
sirena fin presso la r i v a del fiume, e, pazzo d ' amore , p r e c i p i t ò nel le sue braccia ; m a 
allora la donna, g iub i l an te e fiera del la conquis ta fa t ta , lo trasse seco ne i flutti t r a d i t o r i . 
Nessun indigeno uccide v o l o n t a r i a m e n t e u n de l f ino d i fiume, nessuno adopera l ' o l i o 
estratto dal grasso d i quest i a n i m a l i per accendere le lampadfe del la f a m i g l i a p e r c h è 
la fata potrebbe vendicars i e acciecare t u t t i q u e l l i che ne a p p r o f i t t a n o . I l Bates p r e g ò 
invano per a n n i ed ann i g l i I n d i a n i d i p rocacc ia rg l i u n b o n t o ; finalmente, a p p r o f i t 
tando della mise r i a d i u n pove ro pescatore, r i u s c ì ad ot tenere u n i n d i v i d u o v i v o d i 
cui la pesca fece perdere per sempre la pace a l superst izioso pescatore, i l quale 
dichiarò p iù t a r d i d i essere stato abbandona to da l la f o r t u n a dal g i o r n o fatale i n cui 
aveva cat turato la famosa i n i a . 

* * 

Col nome d i P L A T A N I S T A P l i n i o menz iona u n de l f ino che v i v e nel Gange, e, secondo 
la sua descrizione, dovrebbe acquis tare la lunghezza d i 7 m . L ' a n i m a l e esiste real
mente, ma è m o l t o p i ù p iccolo , p o i c h é g iunge appena al la lunghezza d i 2 m . Questo 
cetaceo, chiamato P L A T A N I S T A D E L G A N G E ( P L A T A N I S T A G A N G E T I G A , Susa gangetica), 
rappresenta i l genere o m o n i m o (Platanista) e p rende d ive r s i n o m i . I Tedeschi lo 

Marnano D E L F I N O D A L BECCO, g l i I n d i a n i S U N S E , S U S U , B U L H A N , H I I I N , ecc. ; nella 

43. — BREHM, Animali. Voi. I I I . 
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Platanista [Platanista ganyc ttcaj. '/is Utlia yrandez/.a naturale. 

l ingua sanscrita è indicato col nome di S I S U M A R . Si d is t ingue dalle fo rme af f in i m 
corpo m o l t o snello, per la p inna caudale b i loba e foggiata a mezzaluna, pel muso sot 
t i l e , r i c u r v o a l l ' i n s ù , a l lungato a guisa d i un becco e leggermente assottigliato nell 
parte anter iore , per la mascella superiore, la quale, sporgendo al lo innanz i , forma un 
sorta d i cresta che c i rconda g l i sf iatatoi s t r e t t i , l u n g h i e a lquanto ravvic inat i . L 
mascelle presentano da ogni parte 3 0 - 3 2 dent i robus t i , con ic i , aguzzi , un po' r i cun 
al i i nd ie t ro f ra . qua l i g l i an te r io r i sono p iù l ungh i e p i ù s o t t i l i degl i a l t r i . La pino; 
adiposa del dorso e appena accennata da una semplice sporgenza adiposa cutanea 
L animale e d i color nero-gr ig ias t ro super io rmente e b ianco-gr ig ias t ro inferiormente 
Il Jerdon r ifer isce che non sono r a r i g l i i n d i v i d u i chiazzat i d i co lor gr igio-per l ino i 
Anderson aggiunge che i maschi sono p iù p icco l i , m a p i ù robus t i delle femmine et 
hanno pure un becco più cor to . 

Le u l t ime osservazioni dei na tu ra l i s t i hanno d imos t r a to che la platanista non è i 
solo de f ino che rappresent i l ' o rd ine a cui appar t iene nei fiumi del l 'Asia Meridionale-
or ien ta le ; esso non abita sol tanto i l Gange e i suoi a f f l uen t i , m a s ' incontra pure ne 

Brahmaput ra e nell ndo. Durante l ' i nve rno scende nel corso i n f e r i o r e del Gange; nel-
I estate che e pure la stagione delle pioggie, r isale i l corso dei fiumi. I l Cantor crede 
che qualche vol ta s m o l t r i pe r f ino nel mare , ma tale asserto non venne confermato 

da nessun a l t ro na tura l i s ta . Lo Sterndale accerta che v ive con t inuamente nell'acqua 
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dolce e scansa le acque to rb ide e ingrossate dal le p ioggie . Anderson ebbe occasione d i 
accudire e d i osservare per 10 g i o r n i consecut ivi una pla tanis ta tenuta i n s c h i a v i t ù : 

egli r i fer isce che questo an ima le impiega u n t empo b rev i s s imo per r e s p i r a r e ; le 
scambio de l l ' a r i a si compie o g n i 3 0 - 4 5 m i n u t i secondi , m a con m o l t a r a p i d i t à . La 

platanista p u ò r i m a n e r e a lungo sot t 'acqua. Si nu t r e p r i nc ipa lmen te d i pesci e d i c r o 
stacei, ma i l suo s tomaco cont iene sovente m o l t i ch icch i d i r i so e avanzi d i inse t t i , i 
quali, secondo Anderson , sarebbero già con tenut i nei pesci d i v o r a t i da l l ' an ima le . 

La dura ta del la grav idanza va r i a f r a 8 e 9 mesi ; i pa r t i si compiono da l l ' ap r i l e 
al lugl io ; le f e m m i n e par tor i scono uno o due p i c c i n i , i qua l i da p r i n c i p i o si attaccano 
col muso ad una delle l o r o p inne p e t t o r a l i . 

La carne del la pla tanis ta è assai pregia ta i n va r i e r eg ion i d e l l ' I n d i a ; le donne d i 
certe t r i b ù la mang iano m o l t o v o l o n t i e r i credendo che aumen t i la l o ro f e c o n d i t à . L ' o l i o 
ricavato dal grasso è tenuto i n g r a n conto come o t t i m a sostanza per a m m o r b i d i r e i l 
cuoio e come u n f a r m a c o potente con t ro i d o l o r i a r t i c o l a r i i n generale e i d o l o r i 
artri t ici i n par t ico la re . Gl i u o m i n i se ne c ibano col la conv inz ione d i acquistare forza 
e salute. 

I l N A R V A L O ( M O N O D O N M O N O C E R O S ) rappresenta i l genere o m o n i m o (Monodori) e 
si distingue per tal m o d o dag l i a l t r i dent ice t i da cos t i tu i re una f a m i g l i a d i s l i n t a 
[Monodontidae). G l i Ingles i lo ch i amano E I N H O R N W A L , i Norvegesi L I G H T H V A L , g l i 
Islandesi I L L H V A L e R Ò D K A M M e i Groenlandes i T U G A L I K e T A U W A R . La denta tura si 
distingue da quel la d i t u t t i g l i a l t r i cetacei per la presenza d i due poderosi den t i 
lunghi da 2 a 3 c m . , m a r e l a t i vamen te poco robus t i , r i t o r t i a guisa d i v i t i da destra 
a sinistra e cavi nel la parte i n t e rna . T a l i zanne sono collocate o r i zzon ta lmente nel la 
mascella super io re ; i n generale la destra è a t rof izza ta . Nelle f e m m i n e questi dent i 
sono chiusi ne l l ' a lveo lo , oppure acquistano uno sv i luppo l i m i t a t o . Nella denta tura 
meritano ancora d i essere nota t i due piccol i den t i i nc i s iv i a n t e r i o r i e u n dente mola re 
che si t rovano nella mascella supcr io re e i n generale s ' incontrano sol tanto negli i n d i 
vidui g iovani . La mascella i n f e r i o r e è sempre sprovveduta d i den t i . Le due p a r l i del 
cranio sono svi luppate i n m o d o assai d iverso ; la seconda ver tebra cervicale è saldata 
colla terza, colla quar ta e t a lo ra anche col la q u i n t a e col la sesta; del resto la colonna 
vertebrale contiene 12 ver tebre f o r n i t e d i costole, 9 ver tebre l o m b a r i e 2 4 - 2 6 vertebre 
caudali; lo s terno è intaccato a n t e r i o r m e n t e e pos te r io rmente e pe r fo ra to nel mezzo ; 
Pomoplata è larga e bassa; i l braccio a lquanto ingrossato ne l l ' a r t ico laz ione superiore 
e appiattito i n f e r i o r m e n t e è saldato co l l ' an t ib racc io e lo rende i m m o b i l e ; la mano si 
compone d i 7 ossa metacarpee e d i 5 d i ta f o r n i t e d i 3, d i 4 o d i 5 fa lang i . La testa 
cilindrica, a r ro tonda ta nella parte an te r io re , m i s u r a a l l ' i nc i r ca u n se t t imo della l u n 
ghezza totale del corpo . Questo è a l lunga to e quasi f u s i f o r m e ; i l muso b rev i s s imo , 
largo e grosso, un po ' p iù cor to a destra, n o n si d is t ingue dal la f r o n t e piana e scende 
quasi ver t ica lmente a l l ' i n n a n z i . Gl i occhi si t r o v a n o ai l a t i della testa, p iut tos to i n 
basso, ma un po ' p i ù i n su della pun ta del m u s o ; g l i orecchi p iccol i ss imi sono c o l l o 
cati dietro g l i occhi , alla distanza d i 15 c m . dai m e d e s i m i . Lo sf ia ta toio semi lunare 

giace fra g l i occhi , i n mezzo alla f r o n t e . Da l lo s f ia ta to io parte un tube t to che conduce 
a due larghi serbatoi d ' a r ia , foggia t i a guisa d i sacchi, e r ives t i t i d i una pelle g r i g i o -
scura che sboccano sot to lo s f ia ta to io , si t r o v a n o i n comunicaz ione col la trachea e si 

possono chiudere i n f e r i o r m e n t e per mezzo d i apposite va lvo le . La n inna dorsale è 
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soltanto accennata da una piega cutanea. Le pinne pe t to ra l i sono inser i te nel pr im 
qu in to della lunghezza complessiva del corpo , sono b r e v i , ova l i e p i ù grosse anterioi 
mente che non pos te r iormente ; la p inna caudale è m o l t o svi luppata e si d iv ide i n du 
g rand i l o b i , essendo a lquanto intaccata nel mezzo. I l colore della pelle morbidi 
liscia e vel lutata va r ia secondo i l sesso e l ' e t à de l l ' an imale e va soggetto a molte 
svariate modi f i caz ion i . Nel maschio i l fondo bianco o b ianco-gia l lognolo present 
numerose macchie o punteggiature al lungate, i r r e g o l a r i , d i color b r u n o scuro, più fitt 
sul dorso e p i ù rade sul ventre . Sulla testa queste macchie sono p r e s s o c h é fuse insieme 
assai più piccole e p i ù fitte nel la f e m m i n a che n o n ne l maschio. G l i i n d i v i d u i giovar 
sono p i ù scur i degli adu l t i : n o n mancano neppur q u i i so l i t i i n d i v i d u i bianchi o d 
color g r ig io -ch ia ro , u n i f o r m e . La lunghezza totale del narva lo giunge ta lvol ta a 6 m. 
m a i n generale n o n oltrepassa la misu ra d i 4 o 5 m . ; le p inne pe t tora l i sono lunghi 
da 30 a 4 0 c m . ; la p inna caudale è larga m . 1-1,3. 

Non dobbiamo punto merav ig l i a r c i se g l i an t ich i abbiano inventa to in to rno al nar
valo u n così gran numero d i leggende. L'aspetto s ingolare d i questo animale ecciti 
necessariamente la merav ig l i a de l l ' uomo , d i cui la fantasia t rova u n largo campo d 
occupazione finché la scienza non in te rv iene ser iamente nel la questione. I l dente de 
narvalo f u oggetto d i mol te fantast icherie. Strabone menziona g i à u n ' « Oryx » marina 
che è m o l t o grossa e spesso si aggira i n t o r n o alle coste del la Spagna i n compagnia 
della balena. Alber to Magno aggiunge a questi d ivers i a l t r i r agguagl i : dice che l'ani
male i n discorso è un pesce f o r n i t o d i u n corno collocato sul la f r o n t e col quale trafora 
pesci e vascelli , m a è così iner te che lascia sfuggire fac i lmente la preda aggredita, 
Rochefor t r a f f igu ra per la p r i m a vol ta i l narva lo e r i fer isce che esso adopera i l sue 
corno per fe r i re g l i a l t r i cetacei e se ne giova per r ompe re i l ghiaccio. P e r c i ò mol t i nar
va l i hanno i dent i r o t t i . Fabr ic io met te per la p r i m a vo l ta i n dubb io che i l narvalo 
i n f i l z i col suo dente le sogliole ed a l t r i pesci d i cu i si ciba, po i a lz i i l dente stesso 
finché la preda discenda e possa t r a r l a i n bocca colla l ingua . F ina lmente Scoresby 
concorda coi na tu ra l i s t i che considerano i l dente del narva lo come uno strumento 
necessario per rompere i l ghiaccio. Per conto m i o vedo i n questo dente una delle 
a r m i d i cui spesso sono f o r n i t i i maschi i n var ie specie d i a n i m a l i , p e r c h è non riescirei 
a sp iegarmi a qual pa r t i t o potrebbe appig l ia r s i la povera f e m m i n a sdentata nelle 
circostanze indicate dagli s c r i t t o r i an t ich i sopra menz iona t i . 

I l narvalo abita i m a r i p i ù se t tent r ional i del globo e s ' incont ra a preferenza nel 
t ra t to compreso f r a i l 70° e l ' 80° grado d i l a t i tud ine n o r d . È comune nello stretto di 
Davis e nella Baia d i B a f f i n , nell 'Oceano Polare A r t i c o , f r a la Groenlandia e l'Islanda 
nella Nuova Zembla e nei m a r i della Siberia se t tentr ionale . È diff ìc i le che scenda a 
sud del c ircolo polare a r t i c o ; negl i u l t i m i secoli t rascorsi approdarono soltanto quattro 
na rva l i sulle coste della Gran Bretagna; nel 1736 ne f u r o n o uccisi due sulle costo 
della Germania . Nella sua pa t r ia i l narva lo v ive quasi sempre i n schiere numerose 
p e r c h è ha un ' indo le eminentemente socievole. « Le schiere dei n a r v a l i emigranti », 
dice i l B r o w n , « annoveravano spesso parecchie m i g l i a i a d i i n d i v i d u i . Dente contro 
dente, p inna caudale cont ro p inna caudale, i n a r v a l i nuotavano ordinatamente verso 
i l n o r d come tant i squadron i d i caval ler ia , t u f fandos i e r i t u f f a n d o s i sott'acqua coi 

m o v i m e n t i r ego l a r i s s imi .Ta l i schiere n o n sono sempre composte d i sol i maschi od i solo 
f e m m i n e , come credeva Scoresby, m a si compongono d i maschi e d i femmine riuniti 
insieme » . Per c iò che r iguarda le emigraz ion i e la scelta del soggiorno estivo o inver
nale i n a r v a l i si avv ic inano magg io rmen te a i beluga, m a l o r o v i t a è collegata alle 
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Narvalo (Monodon monoceros). 1 / i 0 della grandezza naturale. 

regioni po ta r i anche p iù s t re t tamente d i quel la del beluga; i n f a t t i essi emigrano s o l 
tanto verso i l sud duran te i r i g o r i ' d e l l ' i n v e r n o , e, appena i l ghiaccio lo permet te , 
ritornano al n o r d . Nella Groenlandia danese s ' incon t rano presso le coste da novembre 
a marzo e non scendono quasi m a i sot to i l 5 5 ° grado d i l a t i t ud ine . A l l o r c h é i l ghiaccio, 
allargandosi, res t r inge a lquanto i l uogh i i n cui possono t ra t t eners i , si r i coverano coi 
beluga nelle insenature più piccole che r i m a n g o n o sgelate anche negl i i n v e r n i p iù 
rigidi. Quando vengono a gal la per resp i ra re f o r m a n o u n complesso cos ì compat to 
che riesce d i f f i c i l e comprendere come non si fer iscano a v icenda colle l o ro zanne. Così 
osserva anche i l vecchio Fab r i c io . P u ò darsi che i n a r v a l i si va lgano delle zanne per 
rompere i l gh iacc io ; ma è cer to che la lo ro presenza nelle piccole insenature i n cui 
sogliono t ra t teners i impedisce a l l ' acqua d i congelarsi p e r c h è men t r e vengono a galla 

per respirare, si raccolgono i n g r a n n u m e r o e f auno sempre dei m o v i m e n t i assai 
violenti. 

I navigator i p iù recent i descr ivono questo cetaceo come u n an ima le v ivaciss imo e 

allegro che nuota con una v e l o c i t à s t r a o r d i n a r i a , a n i m a l 'Oceano col suo con t inuo 
tuffarsi e r i t u f f a r s i sot t 'acqua e r i c h i a m a i n t o r n o a s è l ' a t tenzione del l 'osservatore . Non 
è vero che lo t t i con t inuamen te cogl i a l t r i cetacei come f u det to i n passato, anzi v ive 
in pace con t u t t i finché non en t ra i n campo l ' ecc i tamento amoroso , i l quale esalta i 

maschi i n modo s t r a o r d i n a r i o . I d u e l l i f r a i maschi ecci tal i d a l l ' a m o r e sono abba
stanza f requent i : spesso accade che uno dei due comba t t en t i si r o m p a uno o p iù dor i l i 



678 Ordine tredicesimo: Cetacei 

nel calore della lot ta . F inora non abbiamo che pochiss imi ragguagli i n t o r n o alla durai 
della gravidanza e alla nascita dei p i c c i n i ; i l B r o w n osserva sol tanto che i due sesi 
si accoppiano i n posizione vert icale e che la f e m m i n a partorisce u n nato per volt; 

I l narvalo si ciba d i o lo tur ie , d i mo l lusch i n u d i e d i pesci. Scoresby t r o v ò nell 
stomaco di va r i i n d i v i d u i delle razze tre vol te p i ù larghe della lo ro bocca e si mera 
v ig l i a che u n animale p r ivo d i dent i possa cat turare una preda cosi grossa ed ingoiarl i 
Egl i crede p e r c i ò che ta l i razze fossero state inf i lza te da l l ' an imale col suo lungo dent 
e inghio t t i te soltanto dopo mor t e . Ma i l nostro osservatore d iment ica d i nuovo 1 
povera f e m m i n a che anch'essa ha i l d i r i t t o d i campare. È probabi le che i l narvalo s 
impadronisca della preda nuotando e la schiacci per modo nella bocca da poteri 
ingoiare . Ciò accade pure alle foche tenute i n s c h i a v i t ù , le qua l i , p r i m a d i mangiarle 
arrotolano le sogliole, precisamente come fanno le cuoche colle f r i t t a t e . 

La vi ta del narvalo è minacciata da una grande q u a n t i t à d i per icol i e da molt 
nemic i . Gl i avanzi del narvalo sono sempre assai p i ù numeros i d i que l l i degli altr 
cetacei. L ' i n v e r n o , precocissimo i n tut te le r eg ion i nord iche , d iv ide l'Oceano Polare i i 
tante striscie di ghiaccio e minaccia ser iamente la v i t a degli a n i m a l i m a r i n i chi 
respirano l ' a r ia a tmosfer ica ; durante la stagione p i ù r ig ida i na rva l i soccombono { 
centinaia e a mig l i a i a , i lo ro cadaveri vengono a galla e i l mare ne r igetta g l i avanz 
sulla spiaggia. I p iccol i parassit i lo to rmen tano i n v a r i m o d i e i nemic i più gross 
minacciano seriamente la sua v i t a . M o l t i v e r m i parassit i si annidano nelle intestina < 
nelle cav i t à che si t rovano d ie t ro i l palato e d à n n o or ig ine a i n f i ammaz ion i maligni 
che impediscono al lo ro ospite d i mangia re ; l 'orca non teme la zanna del narvalo, e 
quando incont ra le sue schiere, v i arreca graviss ime s t ragi come fa coi beluga e l'uomo 
finalmente lo insegue con grande accanimento: i pescatori d i cetacei lo lasciano pas
sare sovente senza da rg l i la caccia, p e r c h è quando i l mare n o n è congelato, la su; 
grande agi l i tà g l i permette d i sfuggire alle l o r o ins id ie . La caccia d i questo cetaceo 
riesce assai p iù facile nei luoghi i n cu i abbondano i ghiacci , p o i c h é allora esso i 
costretto a venire a galla per respirare nelle piccole insenature i n cui l 'acqua non « 
congelata. Gl i indigeni hanno l ' ab i tud ine d i inseguir lo f r a i ghiacci . I n alto mare i 
narvalo viene cat turato colla f ioc ina ; m a la sua caccia n o n è m a i m o l t o importante et 
è sempre poco p rodu t t iva tanto per g l i A m e r i c a n i quanto per g l i Europei . La carni 
ed i l grasso sono ugualmente pregia t i . La carne è m o l t o sapori ta , sopratut to quandi 
è cotta e preparata i n modo oppor tuno . 1 Danesi s t ab i l i t i nel la Groenlandia la fanni 
cuocere i n modo speciale e la por tano i n tavola con u n con to rno d i gelatina fatti 
colla pelle adiposa del narva lo , colla convinz ione d i o f f r i r e ai l o r o ospi t i europei ui 
cibo squisi t iss imo. G l i indigeni della Groenlandia mangiano la carne del narvalo cotti 
o disseccata, la pelle ed i l grasso c r u d i ; fanno bruc ia re l ' o l i o nelle lampade; coi ten
d i n i preparano u n refe d ' o t t ima q u a l i t à e coll 'esofago certe vesciche part icolar i chi 
adoperano nelle lo ro pesche e t rovano per f ino m o d o d i approf i t t a re delle intestina. 

Nei t e m p i andat i le zanne del narva lo avevano u n prezzo favoloso. Le v i r tù di cu 
l ' u o m o le credeva dotate erano i n n u m e r e v o l i e p e r c i ò svar ia t i s s imi i lo ro usi . Oggid 
hanno press'a poco i l valore de l l ' avor io . Trecento ann i fa esistevano in Europa pochis 
s i m i dent i d i narvalo e i nav iga tor i smerciavano fac i lmente que l l i che riuscivano : 
t rovare . La zanna del narvalo era a l lora considerata come i l dente del l 'unicorno dell; 
B ibb ia e g l i Inglesi t rovarono in essa l ' o r ig ine de l l ' un i co rno che adorna i l loro stemma 
« Gl i i m p e r a t o r i ed i re », dice i l F i tz inger , « facevano fare con quei dent i cer t i baston 
o r n a t i d i preziosi in tag l i che i servi avevano l ' i nca r i co d i por ta re , camminando dietr 
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i sovran i ; anche i bas toni pas tora l i dei vescovi erano f a t t i coi den t i del na rva lo . Nel 
secolo X V I erano ancora conservat i negli a r c h i v i d i Ba i r eu th , a Plassenburgo, q u a t t r o 
denti d i na rva lo cons idera t i come una r a r i t à s t r a o r d i n a r i a . Uno d i quei den t i era stato 
dato al Marg rav io d i B a i r e u t h d a l l ' i m p e r a t o r e Carlo V per saldo d i u n grosso debi to . 
Nel 1559 i Veneziani avevano o f f e r t o pel p i ù grosso d i que i qua t t ro den t i l ' eno rme 
somma d i 30 ,000 zecchin i , senza ot tenere i l tesoro agognato. I I terzo dente ven iva 
adoperato come u n f a rmaco potente , m a sol tanto pe i m e m b r i della f a m i g l i a p r i n c i 
pesca : lo si credeva tanto prezioso che i delegat i del la corona dovevano essere sempre 
presenti quando ne ven iva staccato un disco per u n uso i m m i n e n t e . Un dente d i na r 
valo che appar teneva al Museo d i Dresda ed era attaccato ad una catenella d 'oro f u 
stimato pel va lore d i 100 ,000 t a l l e r i ( L . 3 7 5 , 0 0 0 ) » . 

Collo sv i luppo crescente della navigazione questi dent i perdet tero a poco a poco i l lo ro 
valore : a l l o r c h é , a l p r i n c i p i o de l secolo X V I I I , la « S o c i e t à Groenlandese » m a n d ò a 
Mosca m o l t i grossi den t i d i na rva lo per vende r l i a l lo czar, i l medico par t icolare d e l 
l ' imperatore fece andare a mon te i l con t r a t to , d i c h i a r a n d o che que l l i erano den t i d i 
pesce e n o n g i à corna d i u n i c o r n o . L 'ambasc ia tore dovet te r i t o r n a r e a Copenaghen 
senz'averne venduto uno solo ed ebbe i n o l t r e i l do lore d i vedersi d i leggia to . Mentre 
andava crescendo la certezza che que i den t i n o n p r o v e n i v a n o da l l ' un i co rno , scemava 
del pari la l o r o merav ig l iosa v i r t ù . T u t t a v i a verso la f ine del secolo scorso i den t i del 
narvalo si t r ovavano ancora nel le f a rmac ie e m o l t i m e d i c i prescr ivevano agl i a m m a 
lati la polvere de l dente d i na rva lo , b ruc i a to . A t t u a l m e n t e , dice i l Wes tendarp , i den t i 
di narvalo che hanno la lunghezza d i 1 m . costano L . 15 al c h i l o g r a m m a ; que l l i l u n g h i 
2 m . o p iù d i 2 m . L . 2 0 al c h i l o g r a m m a . 

La terza f a m i g l i a del so t t ' o rd ine d i cu i t r a t t i a m o comprende g l i I P E R O D O N T I D I 

( H Y P E R O O D O N T I D A E ) ed è rappresenta ta da va r i e specie che abi tano a preferenza i 
mari delle r eg ion i m e r i d i o n a l i . I den t ice t i che appar tengono a questa f amig l i a si d i s t i n 
guono dai d e l f i n i pel muso p r o t r a t t o a guisa d i becco e per la denta tura , p o i c h é ne l la 
mascella i n f e r io re si osservano sol tanto uno o due dent i per par te , al t u t to r u d i m e n t a l i , 
che non sporgono af fa t to da l la gengiva . 

Il DOGLING (HYPEROODON BIDENS, Delphinus bidens, hyperoodon e hunteri, Hype-
roodon borealis, rostratum, butskopf e hunteri, Cetodiodon hunteri, ecc.) è una delle 
specie p iù conosciute d i questa f a m i g l i a e rappresenta i l genere del lo stesso nome 
(Hyperoodon). Gl i Inglesi lo ch i amano B O T T L E N O S E , i Norvegesi N E B B H V A L , g l i Islandesi 
A N D A R N E S I A o A N D H V A L U R , i Groenlandesi A N A R N A K , ecc. È u n an imale robust i ss imo 
che giunge al la lunghezza d i 6-8 m . I l co rpo r i c o r d a lon tanamente quel lo de l l 'o rca , 

ma è p iù a l lungato ; acquista la sua mass ima robustezza poco p r i m a del mezzo e si 
assottiglia r ap idamen te verso la coda. L 'occh io piccolo è collocato d ie t ro l 'angolo del la 
bocca; l 'orecchio appena v i s ib i l e si t r o v a d i e t ro l ' occh io ; lo sf ia ta toio semi lunare si 
apre sulla par te super iore del la f r o n t e , i n mezzo agl i occh i . Le p inne pe t to ra l i inse
rite nel p r i m o terzo del la lunghezza del co rpo , sono piccol iss ime, corte e strette, 
allungate ed o v a l i , u n po ' p i ù s t ret te al la radice , assott igliate verso i l mezzo e ne l la 
parte anter iore e t e r m i n a n t i i n u n ' e s t r e m i t à ot tusa. La p i n n a dorsale si t rova n e l l ' u l 

timo terzo della lunghezza del co rpo , è p iccola , bassa, convessa lungo i l m a r g i n e 
anteriore e leggermente assot t igl ia ta lungo i l m a r g i n e poster iore per cui acquista la 
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f o r m a d i una falce. La pinna caudale assai vo luminosa è leggermente intaccata Iung( 
i l marg ine posteriore e p e r c i ò d iv isa i n due l o b i p iut tosto aguzzi. I l muso protratte 
a guisa d i u n becco ha una lunghezza var iab i le f r a 30 e 60 c m . Dalla m e t à dell; 
mascella i n fe r io re parte una breve m a profonda r ip iega tura cutanea che scorre d'ambe 
le p a r t i della mascella; p iù ind ie t ro , sulla gola si osserva u n a l t ro solco consimile ; i 
r imanente della pelle è l iscio e luc ido , d i color nero p i ù o meno u n i f o r m e , ma quasi 
sempre p i ù scuro nel la parte superiore del corpo e p iù chiaro nella parte inferiore, 

L'area d i d i f fus ione del dog l ing è l i m i t a t a all 'Oceano Polare Ar t i co e alla parte 
settentrionale de l l 'A t l an t i co ; d i là questo an imale i m p r e n d e rego la r i emigrazioni e si 
reca verso i l s u d ; compare t u t t i g l i ann i i n v ic inanza delle isole Feroer ; non d i rado 
si fa vedere sulle coste della Gran Bretagna e d i t ra t to i n t ra t to risale i l corso dei fiumi 
p iù g r and i . È piut tosto ra ro sulle coste della Groenlandia , assai f requente all'ingresso 
dello stret to d i Davis e v ive i n piccole schiere composte d i 3 o 4 i n d i v i d u i . Non 
abbiamo nessun ragguaglio esatto i n t o r n o al suo modo d i v ive re , forse p e r c h è non è 
mo l to diverso dagl i a l t r i dent icet i e par t i co la rmente da i d e l f i n i p i ù conosciuti. I l 
Pechuel-Loesche r i fer isce che emette da qua t t ro a sei vo l te d i seguito un getto d'acqua, 
basso e piut tosto scarso: ogn i vol ta che respira si t u f f a sott 'acqua, m a non discende 
ad una grande p r o f o n d i t à p o i c h é lo si p u ò vedere ancora ad occhio nudo. I l dogling 
si ciba d i cefalopodi , d i mo l lu sch i n u d i e d i pesc io l in i . D ivo ra i cefalopodi con una 
v o r a c i t à s t raord inar ia : nel lo stomaco d i u n solo i n d i v i d u o si t rova rono g l i avanzi di 
o l t re 40,000 cefalopodi . Malgrado la sua mole re la t ivamente piccola questo animale 
p u ò r imanere a lungo sot t 'acqua; i l Kuken tha l ebbe occasione d i confermare tale 
asserto; u n dog l ing cat turato colla f iocina discese fino al la p r o f o n d i t à d i circa 1000 m. 
e r imase 45 m i n u t i sott 'acqua. 

I l dog l ing a n d ò i n secco var ie vol te sulle coste de l l ' I ngh i l t e r r a , della Francia, del
l 'Olanda, della Germania , della Svezia, del la Russia e del la Siber ia . Nel settembre del 
4788 una f e m m i n a col suo piccino si a r e n ò presso Honf l eu r . La madre si affaticò a 
lungo per salvare i l figlio e sac r i f i cò la p r o p r i a v i t a per quel la della prole . I pescatori 
che avevano osservato i due a n i m a l i dal la spiaggia, trassero a r i v a i l piccino e fer i 
rono mor t a lmen te la madre che r i f i u t ò d i separarsene. Per vero d i re r iusci a spin
gersi i n al to mare , ma l ' i n d o m a n i f u t rova ta m o r t a sul la spiaggia, alla distanza di 3 
m i g l i a dal luogo i n cui l 'avevano inseguita i pescatori . Nel 4867 due dogling com
parvero nel Golfo d i Newpor t (Stat i del la Nuova I n g h i l t e r r a ) e f u r o n o perseguitati 
accanitamente; uno d i essi r i u s c ì a salvarsi r i t o r n a n d o i n alto m a r e e l ' a l t ro venne 
ucciso. Era lungo m . 8 ,2 ; la coda aveva la larghezza d i m . 4,85 e i l becco misurava 
la lunghezza d i 68 c m . I l suo stomaco conteneva m o l t i avanzi d i sepie. Cope ed Alien 
credettero d i riconoscere i n questo animale una specie nuova . I n questi u l t i m i tempi 
la caccia del dog l ing f u ed è t u t to ra prat icata regolarmente da i pescatori norvegesi in 
vicinanza del l ' i sola d i Jan Magen durante la p r i m a v e r a ; le povere bestie vengono 
uccise a centinaia. Come quel la del capodoglio la testa del d o g l i n g contiene un grasso 
l i q u i d o che si t r o v a ne l tessuto compreso f r a le due p a r t i de l la mascella superiore. 

I l C A P O D O G L I O O F I S E T E R E ( C A T O D O N M A C R O C E P H A L U S , Balaena macrocephala, 
Vhyseter macrocephalus e trumpo) rappresenta la qua r t a f a m i g l i a dei D E N T I C E T I 

( C A T O D O N T I D A E ) ed è i l t i po del genere Catodon. G l i Ingles i l o ch i amano S P E R M W H A L E , 

i Francesi C A C H E L O T , i Groenlandesi K E G U T I L I K , g l i a b i t a n t i d e l l ' I s l a n d a T W E L D H V A L , ecc. 
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È questa senza dubb io la f o r m a p i ù b r u t t a e p i ù s t rana d i t u t t o l ' o r d i n e e si d i s t ingue 
pei v a r i ca ra t t e r i . L a testa eno rmemen te sv i luppa ta è grossa e r i g o n f i a a l l ' e s t r e m i t à 
del muso t r o n c o e d i r i t t o , l ' un ico sf ia ta toio è col locato a s in i s t ra , la mascella i n f e r i o r e 
ha una s t r u t t u r a s ingo la re ; i suoi due r a m i sono a lquan to r a v v i c i n a t i ne l la m a g g i o r 
parte della l o ro lunghezza e p r o v v e d u t i d i una fila d i den t i con i c i , d i lunghezza quasi 
uguale, men t r e le f o r m a z i o n i den ta l i del la mascel la super iore m e r i t a n o appena i l 
nome d i den t i . I l Gray d is t ingue due specie d i capodogl i che cost i tuiscono due so t to
famiglie p a r t i c o l a r i ; m a n o n sapp iamo ancora se le d i f fe renze su cu i si f ondano le sue 
osservazioni siano p e r m a n e n t i o casuali . I cacc ia tor i p i ù espert i a m m e t t o n o sol tanto 

l'esistenza d i una sola specie d i capodogl i , m a credono che le diverse c o n d i z i o n i dei 
luoghi i n cui v i v o n o , la q u a l i t à e l ' abbondanza del cibo possono esercitare un ' in f luenza 
assai impor t an te n o n sol tanto sul la m o l e , m a anche sul l 'aspet to dei capodogl i . L'esame 
di questi a n i m a l i è m o l t o d i f f i c i l e , e, come osserva g ius tamente i l P ò p p i n g , n o n per
mette d i a f fe r ra re l 'aspetto compless ivo de l l ' an ima le . « I l capodogl io porge d i rado 
occasione al na tura l i s ta d i osservar lo a t t en tamente e si fa vedere so l tanto quando le 
burrasche m o l t o v io len te lo sbalestrano sulle coste d e l l ' E u r o p a ; m a le osserva
zioni dei do t t i non possono m a i essere comple te neppure i n quest i casi e g l i a r t i s t i 
stentano a disegnare fede lmente i l c apodog l io , p e r c h è l ' eno rme massa del co rpo , 
oppressa dal p r o p r i o peso, si a f fonda ne l l ' a rena . La vis ta del capodogl io t r a n q u i l l a 
mente sdraiato ne l l ' acqua è concessa sol tanto ai ba len ie r i cu i a r r ide la sor te ; m a essi 
sono t roppo preoccupat i del la l o ro pesca per badare al nos t ro eno rme an imale m a r i n o . 
Per conseguenza non a b b i a m o neanche o ra una figura esatta del capodog l io ; mancano 
i disegni fa t t i dagl i a r t i s t i e i n a tu r a l i s t i si affaccendano i n v a n o a combat te re g l i e r r o r i 
dominanti i n t o r n o a questo colosso de l m a r e » . 

Per ciò che r i gua rda la m o l e del corpo i l capodogl io è poco i n f e r i o r e alle balene 
più grandi . F u r o n o m i s u r a t i parecchi masch i l u n g h i 30 m . , m a i n generale la l u n 
ghezza dei maschi a d u l t i va r i a f r a 20 e 23 m . ; i l corpo ha una c i rconferenza var iab i le 
fra 9 e 12 m . ; la coda è larga 5 m . Le f e m m i n e sono assai p i ù piccole dei maschi e 
giungono appena alla m e t à del la l o ro lunghezza. Le p i n n e p e t t o r a l i sono piccolissime 

rispetto alla m o l e del c o r p o ; negl i i n d i v i d u i p i ù grossi g iungono appena al la lunghezza 
di 2 m . ed hanno la larghezza d i 1 m . La testa eno rme , s i m i l e ad u n t ronco d 'a lbero, 

è tronca an te r io rmente e scende d 'a l to i n basso i n l inea r e t t a ; è alta e larga come 
i l corpo col quale si confonde senza nessun passaggio v i s i b i l e . Veduto d i prospetto, 
vale a dire nella sua sezione t rasversale , i l co rpo appare leggiermente infossato sul 

mezzo del dorso, la l inea discendente dei fianchi è quasi re t t a , m a verso i l mezzo 
i l corpo s'infossa a l q u a n t o ; l ungo la l inea a d d o m i n a l e f o r m a una specie d i ch ig l i a ; 
nei due p r i m i t e rz i del la sua lunghezza i l co rpo è ve ramen te enorme , n e l l ' u l t i m o 
terzo si assottiglia g rada tamente verso la coda. I v i sorge una p inna adiposa, bassa, 

bitorzoluta e i m m o b i l e che appare intaccata pos t e r io rmen te e nel la parte an ter iore 

Scheletro del Capodoglio (Dal Museo anatomico di Berlino). 
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Capodoglio (Catodon macrocephalus). 1 / 1 2 5 della grandezza naturale. 

si confonde a poco a poco col corpo. Le p inne pe t t o r a l i cor te , larghe e grosse son 
inser i te immedia t amen te d ie t ro g l i occhi e presentano nel la par te superiore cinqu 
solchi l o n g i t u d i n a l i che cor r i spondono alle d i t a ; nel la par te i n f e r i o r e sono Uscii 
La p inna caudale n o n è p ro fondamente intaccata n è b i loba ; negl i i n d i v i d u i giovai 
ha i m a r g i n i dente l la t i e l isci nei vecchi . D a l l ' e s t r e m i t à del la p inna adiposa parton 
certe piccole sporgenze par t i co la r i che si estendono fino a l la p inna caudale. Lo sfh 
ta to io rappresentato da una fessura che ha la f o r m a d i u n S ed è lunga da 20 a 30 cu 
diversamente da c iò che si osserva negl i a l t r i cetacei, giace sul marg ine anteriore d 
muso, ne l la par te super iore della testa, un po ' a s in i s t ra del la l inea mediana d 
muso. G l i occhi p icco l i sono col locat i a lquanto a l l ' i n d i e t r o ; g l i orecchi si trovai 
sotto g l i occhi e sono rappresenta t i da una piccola fessura long i tud ina l e . Le fauci soi 
m o l t o a m p i e ; le mascelle si aprono quasi fino agl i occhi . L a mascella in fe r io re è a s s 
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più stret ta e p i ù cor ta del la mascella super iore che la r i c o p r e t o t a lmen te quando la 
bocca è chiusa. A m b e d u e le mascelle sono f o r n i t e d i den t i con ic i p r i v i d i r a d i c i , d i 
cui i l n u m e r o v a r i a cons iderevo lmente ; ne l la vecchiaia quest i den t i cadono i n par te 
ed a l t r i sono quasi a l t u t t o r i c o p e r t i dal le gengive. Sol tanto i den t i della mascella i n f e 
r iore sono r e l a t i vamen te g ross i ; in generale i l l o r o n u m e r o va r i a f r a 39 e 52 ed è 
diverso nelle due p a r t i del la mascel la ; invece i den t i del la mascella super iore sono 
quasi sempre r u d i m e n t a l i e r i c o p e r t i da l la gengiva . Negl i i n d i v i d u i g iovan i i den t i 
della mascella i n f e r i o r e hanno la p u n t a m o l t o aguzza; m a co l l ' andar del t empo si 

fanno p i ù o t tus i e negl i i n d i v i d u i m o l t o vecchi acquis tano l 'aspetto d i t a n t i coni d i 
materia eburnea d i cu i la c a v i t à i n t e rna è piena d i sostanza ossea. I l c ran io stesso 
sorprende per la sua s t r u t t u r a i r r ego la re , la testa pe l suo v o l u m e e per la sua g ros 
sezza u n i f o r m e . Sotto lo s t ra to adiposo che ha lo spessore d i v a r i c e n t i m e t r i si estende 
un ampio s t ra to d i t end in i che si d i v i d e i n due s c o m p a r t i m e n t i col legat i da parecchie 
aperture per mezzo d i una parete o r izzonta le . T u t t o lo spazio i n t e rmed io è occupato 
dal cosidetto spermaceto, sostanza oleosa, ch iara , che si t r o v a i no l t r e i n u n canale 
che scorre dal la testa a l la coda e i n m o l t i p i cco l i sacchetti sparsi ne l la carne e nel 
grasso. Nel col lo sono saldate 6 ve r tebre c e r v i c a l i ; l ' a t lante solo r i m a n e l i b e r o ; 
14 vertebre sono f o r n i t e d i costole, 2 0 ver tebre f o r m a n o la par te l ombare della 
colonna ver tebra le e 19 cost i tuiscono la coda. L ' o m o p l a t a è r e l a t ivamente stret ta , i l 
braccio cor to , grosso e u n i t o a l l ' an t ib racc io p i ù breve ancora. La carne è dura , fibrosa 
e intrecciata d i m o l t i t e n d i n i d u r i e gross i . Sul la carne giace uno strato adiposo p i ù 
o meno spesso, sovrastato a sua v o l t a da l l a pel le luc ida , nuda, perfe t tamente liscia. 
Questa pelle è d i co lor ne ro-cupo e b r u n o - s c u r o , p i ù ch iara su l l ' addome, sulla coda e 
sulla mascella i n f e r i o r e ; neg l i i n d i v i d u i m o l t o vecchi la t i n t a p i ù chiara si estende 
pure sulla par te super iore de l la testa. La l i ngua è saldata i n f e r i o r m e n t e a l fondo del la 
mascella i n f e r i o r e ; lo s tomaco ha q u a t t r o d i v i s i o n i , l ' i n t e s t i n o è 15 vol te p i ù lungo 
del corpo, la trachea si d i v i d e i n t r e r a m i f i c a z i o n i p r i n c i p a l i . Mer i t a i n o l t r e d i essere 
menzionata la vescica o r i n a r i a la quale è piena d i u n l i q u i d o oleoso, d i color g i a l l o -
arancio i n cui nuo tano t a lo ra ce r t i p icco l i c o r p i s fe r ic i del d i a m e t r o d i 8-30 c m . e 
del peso d i 6 -10 K g . ; è p robab i l e che quest i c o r p i siano f o r m a z i o n i morbose , pa ra 
gonabili ai ca lcol i vescical i d i a l t r i a n i m a l i : essi fo rn i scono la no ta e s t imata 
ambra grigia. 

I l capodoglio è quasi cosmopol i t a . A b i t a t u t t i i m a r i del globo ad eccezione degl i 
Oceani Polar i e delle r e g i o n i v i c ine . Si diceva che fosse pure d i f fuso nelle l a t i t u d i n i 
più elevate del g lobo , forse p e r c h è , duran te le l o r o caccie l i m i t a t e i n quei t e m p i 
all'Oceano Polare A r t i c o , i pescatori d i balene ne uccidevano a lcuni i n d i v i d u i i so la t i . 
Ad ogni modo è certo che an t icamente i l capodogl io s ' i ncon t r ava anche nel le l a t i 
tudini mol to elevate dove lo si osserva t u t t o r a , sebbene assai di rado . Oggid ì è scemato 
notevolmente d i n u m e r o , m a non pare t r o p p o sensibile al le diverse cond iz ion i d e l 
l'atmosfera e del c l i m a ; i n f a t t i mos t ra d i t r o v a r s i ugua lmente bene tanto nella zona 
glaciale quanto nel la zona t empera ta e nel la zona t o r r i d a , sotto i raggi cocenti de l 
sole equatoriale; ma i capodogl i del la zona t o r r i d a f o r m a n o numerose schiere, men t re 
quelli delle a l t re zone sono scarsi e i so la t i . L a vera pa t r i a del capodoglio, dice i l Pechuel-
Loesche, cor r i sponde al t r a t t o d i m a r e compreso f r a i l 4 0 ° grado d i l a t i tud ine n o r d e i l 
4 0 ° g r a d o d i l a t i tud ine s u d ; da quest i m a r i , seguendo le co r r en t i calde, i l capodoglio 
emigra i r r ego la rmen te verso i l n o r d e i l sud fino al 5 0 ° grado d i l a t i tud ine ed anche p i ù 

in là. Ma t u t t i g l ' i n d i v i d u i che f u r o n o osservat i nei m a r i compres i f r a i l 5 5 ° e i l 60° grado 
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d i l a t i tud ine n o r d o sud ed anche p i ù lontano dal l 'equatore , si devono considerar 
come i n d i v i d u i s m a r r i t i duran te le lo ro e m i g r a z i o n i ; nessun pescatore d i cetacei ebb 
occasione d i osservare e d i inseguire i n t a l i r eg ion i una schiera d i capodogl i . Ques 
a n i m a l i mancano pure nelle acque che c i rcondano la punta mer id iona l e de l l 'Af f r ic i 
ma vengono cat tura t i abbastanza sovente presso la punta mer id iona le de l l 'Amer io 
« È ra r i ss imo » , dice i l B r o w n , « nel lo Stret to d i Davis e nella baia d i Ba f f in . Pu 
darsi che n o n v i abbondasse neppure i n passato; ogg id ì i pescatori d i cetacei dell 
Stret to d i Davis lo conoscono appena d i nome ; m o l t i dub i t ano che abbia abitato I 
acque d i quei m a r i anche ne i t e m p i anda t i . I l capodoglio è pure ignoto agl i Esquimesi 
non m i f u possibile d i ot tenere nessun ragguaglio i n t o r n o ad esso. U n vecchio pesca 
tore m i r a c c o n t ò soltanto che ne l 1857 u n kegu t i l i k era stato ucciso sulle coste dell 

Groenlandia ». 
I l capodoglio v ive i n schiere cost i tui te come i l de l f ino e sceglie i luoghi in cu 

l 'acqua è m o l t o p ro fonda . Si aggira vo lon t i e r i i n v ic inanza delle coste scoscese 
scansa i bassi f o n d i tanto fa t a l i a i cetacei. 1 pescatori d i balene accertano che ogr 
schiera contiene u n maschio vecchio e robusto a cu i d à n n o i l n o m e d i « maestro >: 
ch iamando « scuola » la schiera. I l maestro guida la schiera e difende le femmine 
i g iovani dalle aggressioni dei n e m i c i . T u t t i i maschi menano spesso vi ta isolai 
oppure si raccolgono i n p iccol i b r anch i . Le cosidette scuole si compongono qua; 
sempre d i 20 o 30 i n d i v i d u i , ma pare che i n cert i p e r i o d i de l l ' anno var ie schiere Ì 
uniscano insieme e f o r m i n o numerose associazioni cost i tui te d i parecchie centinaia c 
i n d i v i d u i . I n complesso anche lo Scammon confe rma t a l i asserzioni. Egl i riferisc 
che i b ranch i dei capodogli annoverano 15 , 20 e ta lora 200 o 300 i n d i v i d u i , sebben 
i maschi menino v i t a isolata durante la maggior par ie de l l ' anno , qualche volta i 
r iuniscono insieme e f o r m a n o delle schiere p rop r i amen te dette, p iù o meno nume 
rose. I b r anch i compost i d i maschi , d i f e m m i n e e d i g iovan i sono gu ida t i dai mascl 
p iù vecchi forse p e r c h è le f e m m i n e debbono accudire i lo ro figli e non possono preoe 
cuparsi d ' a l t ro . I maschi g iovan i f o r m a n o anch'essi delle schiere par t i co la r i che pei 
si sciolgono quando g l i i n d i v i d u i d i cu i sono cost i tui te d iventano at t i alla r iproduzion 

Per c iò che r igua rda i m o v i m e n t i del corpo i l capodoglio è poco infer iore al 
specie p i ù veloci de l l ' o rd ine a cui appart iene. Nuotando t r anqu i l l amen te percorre e 
3 a 6 mig l i a d i mare a l l ' o r a ; quando si a f f re t ta solleva le onde ed agita l'acqua con 
un bat te l lo a vapore. È facile r iconoscerlo da lontano a cagione de i suoi movimen 
Se nuota con t r a n q u i l l i t à scivola lentamente sotto la superf ic ie de l l ' acqua; se procei 
p iù i n f re t t a percuote l 'onda ora colla coda ed ora col la testa per modo che quest'i 
t i m a appare e scompare ad ogni m o m e n t o . Non d i rado si dr izza ver t icalmente ne 
l 'acqua, sol levando la testa o la p inna caudale f u o r i delle o n d e : questo movimento 
dis t ingue dalla maggior parte degli a l t r i cetacei. Ta lo ra si solleva a l l ' improvv i so di 
o t re vol te d i seguito f u o r i del l 'acqua, p o i r i m a n e lungamente i m m e r s o nei flut 
Quando è molestato si dr izza i n posizione ver t ica le , alza la testa f u o r i dell 'acqua p 
osservare ciò che accade a l l ' i n t o r n o ; se giace nel l 'acqua i n posizione orizzontale 
vol ta a l medesimo scopo. I l capodoglio si t r as tu l l a v o l o n t i e r i : a l lunga una delle pin 
pe t to ra l i e sferza l 'acqua con g ran fo rza , f lagel la i f l u t t i col la coda e produce i 
r u m o r e che si propaga a g r and i distanze, sol levando v e r i cava l lon i d i spuma c 
svelano ai ba lenier i la sua presenza anche al la distanza d i 10 m i g l i a d i mare. 
generale si crede che con quest i v io l en t i s s imi m o v i m e n f ' i l capodogl io cerchi d i l i t 

r a r s i da qualche molesto parassi ta; m a siccome la su? pelle alberga d i rado que 
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an ima l i che cost i tu iscono uno dei t o r m e n t i p r i n c i p a l i d i m o l t i a l t r i cetacei, bisogna 
ammettere che t a l i esercizi g innas t i c i s iano s e m p l i c i sol lazzi a cu i t u t t i i capodogl i 
si abbandonano v o l o n t i e r i . 

« I m e m b r i d i una c o m i t i v a » , dice i l Pechuel-Loesche, « si d i spongono i n fila, 
uno d ie t ro l ' a l t r o e accanto come se dovessero i n c o m i n c i a r e una lunga m a r c i a ; le 
singole file si t u f f ano sot t 'acqua, r i c o m p a i o n o a gal la e resp i rano ne l lo stesso t e m p o ; 

nuotano i n l inea re t t a ed è p r o b a b i l e che i n quest i casi c o m p i a n o le l o r o soli te e m i 
grazioni. Ne i g i o r n i d i g rande bonaccia i capodogl i r i m a n g o n o i m m o b i l i e si lasciano 
cullare dal le onde so l levando la testa f u o r i del l 'acqua con u n a t teggiamento assai 
comico. Pare a l lo ra che i l mare sia t u t t o semina to d i t r o n c h i d ' a lber i giganteschi che 
sporgono sol tanto i n par te f u o r i de l l ' acqua e pa iono e n o r m i c o l l i d i bo t t ig l i e che si 
alzano e si abbassano len tamente , secondo i l m o v i m e n t o delle onde ». Secondo i l 
Pechuel-Loesche e lo S c a m m o n nessun a l t ro cetaceo avrebbe la p r o p r i e t à d i muove r s i 
e di respirare cos ì r ego la rmen te come i l capodogl io . Quando viene a galla per r e sp i 
rare i l capodoglio emet te u n semplice m a grosso z a m p i l l o d 'acqua, al to a l l ' i n c i r ca 
un metro e d i r e t t o a l lo i n n a n z i e a s in i s t ra , che, da l l ' a lbe ro maest ro si p u ò vedere 
anche alla distanza d i 3 -5 m i g l i a m a r i n e . Se ha f r e t t a respi ra i n 2 - 4 m i n u t i secondi 
producendo u n r u m o r e par t i co la re , a l t r i m e n t i imp iega a lmeno 4 -8 m i n u t i secondi 
per compiere tale operazione. I l n u m e r o dei r e sp i r i d ipende dal la mole de l l ' an ima le ; 
tuttavia pare che nel le c o n d i z i o n i o r d i n a r i e d i t r a n q u i l l i t à questo n u m e r o r imanga 
invariato tu t te le vo l te i n cu i i l capodogl io viene a ga l l a : lo stesso si p u ò d i r e degli 
interval l i d i t empo i n cui r i m a n e sot t 'acqua. Le f e m m i n e e i g iovan i dei due sessi non 
respirano così r ego la rmente come i maschi a d u l t i o vecchi . Questi u l t i m i respirano 
durante 10-15 m i n u t i consecut iv i , 40 , 60 e pe r f i no 70 vo l t e , po i sol levano i n ar ia la 
pinna caudale e si t u f f ano sot t 'acqua con grande r a p i d i t à r i m a n e n d o quasi sempre i n 
posizione ver t ica le . P r i m a d i r i sa l i r e a gal la r i m a n g o n o sot t 'acqua 20 , 40 e t a lo ra 
anche 50 m i n u t i . A l l o r c h é ne l 1853 lo S c a m m o n costeggiava l ' I so la del le Tar ta rughe , 
venne cat turato un grosso capodogl io i l quale era stato insegui to dal le 11 a n t i m e r i 
diane fino alle 4 pomer id iane . I n questo pe r iodo d i t e m p o aveva respi ra to regolar 
mente 55 vol te d i seguito ogn i vo l ta i n cui veniva a gal la ed era r imas to sott 'acqua 
55 m i n u t i per vo l t a pe rcor rendo i n media a l la superf ic ie del l 'acqua 3 m i g l i a a l l ' o ra . 
I capodogli p i ù p icco l i e p i ù g i o v a n i r e sp i r ano meno rego la rmen te degl i a d u l t i : g l i 
intervalli d i t empo i n cu i r i m a n g o n o sot t ' acqua n o n sono sempre ugua l i ; anche i l 
numero dei r e sp i r i è v a r i a b i l e e questi a n i m a l i sogl iono tu f f a r s i p i ù sovente sott 'acqua. 
Lo Scammon r i fer isce che i capodogl i g iovan i si t r a t t engono al la superf ic ie dell 'acqua 
una quarta od una q u i n t a par te del t e m p o d i cui hanno bisogno g l i i n d i v i d u i a d u l t i 
per respirare, resp i rano 3 0 - 4 0 vo l t e d i seguito e a l lo ra possono r i m a n e r e sott 'acqua 
da 20 a 30 m i n u t i . I ba l en i e r i p i ù espert i accertano d i poter d is t inguere i l capodoglio 
dagli a l t r i cetacei col solo mezzo d e l l ' u d i t o . I l suo r e sp i ro produce u n r u m o r e cos ì 
particolare che n o n è possibi le con fonde r lo cogl i a l t r i grossi m a m m i f e r i m a r i n i . 

Per c iò che r igua rda i sensi de l capodogl io pare che i l p r i m o posto si debba a t t r i 
buire a l tat to. I n f a t t i la pel le è coper ta d i piccole pap i l l e nervose, sensibi l issime al 
più lieve conta t to . L a v i s ta non è ca t t iva , l ' u d i t o dev'essere abbastanza fino p e r c h è i l 
capodoglio percepisce i r u m o r i p i ù l egg i e r i . I pescatori d i balene lo sanno beniss imo, 
perciò quando vog l iono sorprendere la preda con una aggressione i m p r o v v i s a , p r o 
curano d i non fa r r u m o r e . R i g u a r d o al le f a c o l t à i n t e l l e t t ua l i i l capodogl io rassomigl ia 

piuttosto ai d e l f i n i d i che n o n a i m i s t i c e t i . T u t t a v i a scansa la v ic inanza de l l ' uomo con 
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maggior cura del de l f ino , p u r c h é non venga aggredito o perseguitato dai pescatori, 
p e r c h è a l lora al t i m o r e subentra u n coraggio indomab i l e ignoto agli a l t r i cetacei. Fu 
osservato che un branco d i de l f ìn i è i n grado d i t o rmen ta re per t a l modo una schiera 
di capodogli da i n d u r l i a fuggi re a l l ' i s t an te ; è pure noto che i maschi p i ù vecchi si 
al lontanano al p iù presto appena vedono avv ic ina r s i una nave da lontano. Si cono
scono pure va r i esempi d i b ranch i d i capodogli sorpresi e spaventat i dalla vista 
improvvisa del nemico, i qua l i r imasero i m m o b i l i nel luogo i n cui si t rovavano, t re
mando d i paura o facendo i n u t i l i s forz i per met ters i i n salvo, per m o d o che i pescatori 
se ne impadron i rono fac i lmente . 1 ba lenier i accertano che ciò accade quasi sempre 
quando una f e m m i n a è fer i ta per la p r i m a ; a l l o r c h é i l maschio che guida la schiera 
soccombe al p r inc ip io della lo t ta , i l branco si mette i n salvo al p i ù presto. Le osser
vazioni dello Scammon d imost rano che le singole f e m m i n e sono m o l t o affezionate fra 
l o ro ; quando una d i esse è aggredita, le a l t re si r iuniscono i n t o r n o alla barca fatale 
e passano qualche tempo presso la lo ro compagna m o r i b o n d a , esponendo sovente ad 
un grave pericolo la p ropr i a v i t a . I maschi g iovan i non sono legati da un affetto così 
v i v o : abbandonano al p iù presto i compagni f e r i t i dal la f ioc ina . 

I l capodoglio si ciba p r inc ipa lmen te d i var ie specie d i cefalopodi . Divora i pesciolini 
che si smarr iscono per caso nelle sue fauc i , m a non d à l o r o la caccia. Gli antichi 
navigator i raccontavano che i capodogli si avventano cont ro i pesci cani , le foche, i 
de l f in i e persino le balene; i v iaggia tor i m o d e r n i che osservano con maggior atten
zione ciò che accade nel mare non par lano affat to d i c iò , m a dicono invece che i l 
capodoglio non disprezza neppure i l c ibo vegetale e mangia i f r u t t i che i f i u m i tras
portano qualche vol ta nel mare . Siccome p u ò r imanere sott 'acqua p i ù a lungo di 
t u t t i g l i a l t r i cetacei ed è pure atto a investigare le buche e le grot te inaccessibili 
alle specie a f f i n i , i l capodoglio non stenta a procacciarsi i l cibo d i cui ha bisogno. I l 
modo con cui s ' impadronisce della preda è t u t to ra p r e s s o c h é i g n o t o ; tut tavia diverse 
persone competent i accertano, che dopo d i essersi tu f fa to nelle p r o f o n d i t à del mare, 
i l capodoglio spalanca la mascella i n f e r io re che è mob i l i s s ima , per modo da formare 
con questa ed i l corpo u n angolo re t to , q u i n d i , nuotando lentamente, ghermisce la 
preda che incont ra per v ia , la sbrana coi den t i e la ingh io t t e . L o Scammon conferma 
in gran parte tale asserzione, ma osserva giustamente che è d i f f i c i l e immaginare i l 
modo esatto con cui i l capodoglio riesce a procacciarsi l ' eno rme q u a n t i t à d i animali 
r ichiesta dalla sua a l imentazione quot id iana . Tu t t av ia non dobb iamo dimenticare che 
f r a i cefalopodi d i cui si ciba si t rovano degli i n d i v i d u i giganteschi d i cui uno solo è 
p iù che sufficiente per uno dei suoi past i . 

Le m a d r i accompagnate dai f i g l i l a t t an t i f u r o n o t rova te i n tu t te le stagioni del
l 'anno. I l Bennett che r i fer isce le noz ion i p i ù esatte i n t o r n o al capodoglio non ha 
t rovato i n d i v i d u i la t tan t i che nei mesi d i marzo , apr i l e , o t tobre e novembre ; ma ciò 
non prova che negli a l t r i mesi de l l ' anno n o n fosse nato nessun piccino. I n generale 
la f e m m i n a partorisce u n solo figlio dopo una gravidanza d i 10 mesi (?): i parti 
g e m i n i non sono r a r i s s imi . I capodogli neonat i hanno a l l ' i n c i r c a la quar ta parte della 
mole degl i adu l t i e nuotano al legramente d ie t ro la madre . Per a l l a t t a r l i la madre si 
adagia sul fianco; i l piccino n o n a f fe r ra i l capezzolo c o l l ' e s t r e m i t à , m a coll'angolo 
delle mascelle. 

I l capodoglio f u perseguitato dai ba len ie r i fin da i t e m p i a n t i c h i . Verso la fine del 
17° secolo divenne oggetto d i una caccia m o l t o a t t iva . A l p r i n c i p i o del corrente secolo 

i l Mare del Sud divenne i l teatro p r inc ipa le delle prodezze de i pescator i ; oggidì questa 
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caccia è p ra t i ca ta quasi esclusivamente dag l i Ingles i e dag l i ab i t an t i d e l l ' A m e r i c a 
Settentrionale. F r a i l 1 8 2 0 e i l 1 8 3 0 i ba l en i e r i inglesi raccolsero 45 ,933 tonnel la te 
di spermacet i , vale a d i r e c i rca 4 6 0 0 tonnel la te a l l ' a n n o ; nel 1831 e ne l 1 8 3 2 i l 
bottino sal ì a 7605 e 7165 tonnel la te . Da quel t e m p o i l guadagno r icavato dal la pesca 
del capodogl io a n d ò scemando a lquan to : negl i a n n i compres i f r a i l 1850 e i l 1860 
gli A m e r i c a n i r i c ava rono annua lmen te da l bo t t i no fa t to 73 ,000 -103 ,000 bo t t i d i 
spermaceti (ogn i bot te ne conteneva 117 ,3 l i t r i ) ; negl i u l t i m i decenni trascorsi i l 
prodotto de l la pesca si r idusse al la m e t à . Un maschio per fe t tamente adu l to fornisce 
da 80 a 120 b o t t i d i spermacet i , d i cu i i l va lore va r i a f r a 12 ,000 e 25 ,000 l i r e , secondo 
le differenze a cu i va soggetto i l prezzo d i tale sostanza. Le f e m m i n e sono m o l l o p iù 
piccole del maschio ed hanno u n prezzo assai meno elevato. 

La pesca de l capodogl io è assai p iù pericolosa d i quel la della balena. Questa riesce 
di rado a resistere ai suoi audaci n e m i c i , invece que l lo , se è aggredi to , non solo si 
difende, ma si p rec ip i t a su l nemico , adoperando nel l ' a t tacco non solo la coda, ma 
anche la f o r m i d a b i l e den ta tu ra . Mol te osservazioni d imos t r ano che i l capodoglio si 
difende anche coi d e n t i : vennero uccisi parecchi maschi m o l t o vecchi i qua l i avevano 
la mascella i n f e r i o r e r o v i n a t a dal le lo t te combat tu te coi l o r o s i m i l i o con a l t r i m o s t r i 
sottomarini . 1 pescator i d i cetacei sanno per esperienza che i l capodoglio in fe roc i to 
non aggredisce so l tanto le barche co l la testa o col la coda, ma le azzanna colle fauci e 
le str i tola i n un a t t i m o . Esso è i n grado d i spalancare le fauci per modo da f o r m a r e 
colle mascelle u n angolo quasi re t to ed ha pure la p r o p r i e t à d i muovere la tera lmente 
le mascelle. I l capodogl io f e r i t o r i m a n e spesso giacente nel l 'acqua per qualche m i n u t o 
e porge occasione al cacciatore d i d a r g l i i l colpo d i g raz i a ; ma i n generale lo t ta dispe
ratamente con t ro i l pe r ico lo che lo minacc ia e invece d i fuggi re r i sponde colla mas
sima ferocia alle aggressioni de l n e m i c o . T u t t i i n av iga to r i espert i conoscono va r i 
esempi d i sventure cagionate dal capodogl io , m a è possibile che ta l i raccont i siano 
stati mol to esagerati . T u t t a v i a n o n mancano g l i esempi s i cu r i e per così d i re s to r i c i . 

Nel 1807 la nave « Nantucke t » f u aggredi ta e sfracel lata da un capodoglio.a poca 
distanza dal la costa del Massachussets. Ne l 1 8 2 0 le barche della nave « Essex », so l 
cando le acque del Mare de l Sud, inseguivano una schiera d i capodogl i , men t re i l 
bastimento teneva lo ro d i e t ro colle vele s e m i - a m m a i n a t e . A d un t r a t to un maschio 
gigantesco che nuotava t r a n q u i l l a m e n t e i n una d i rez ione trasversale a quella della 
nave, si p r e c i p i t ò con g ran f u r i a con t ro la barca . Questa f u assai danneggiata da l l ' u r t o 
ed anche i l cetaceo parve f e r i t o p e r c h è i n c o m i n c i ò ad avvo l to l a r s i ne l l ' acqua; m a i n 
capo a qualche m i n u t o i m a r i n a i credet tero che si fosse r i f u g i a t o a l la rgo. Essi erano 
occupati colla pompa p e r c h è la barca faceva acqua. G iun to alla distanza d i circa 
150 m. i l capodoglio r i t o r n ò i n d i e t r o , b a l z ò fu r io samen te con t ro la nave e la in f ranse 
per modo che i n c o m i n c i ò sub i to ad a f fondare . L ' equ ipagg io sparso sulle barche era 
abbandonato per sempre a i capr icc i de l l 'oceano. I n capo a 93 g i o r n i venne r i t r o v a t a 
una barca sulla quale s tavano 2 m a r i n a i supers t i t i i qua l i si erano cibat i colle ca rn i 
dei loro compagni d i sventura . Quat t ro g i o r n i dopo f u r i nvenu ta un 'a l t ra barca che 
conteneva 3 u o m i n i ; i c inque nau f r agh i f u r o n o racco l t i a bo rdo d i una nave che s o l 
cava appunto quel le acque. G l i a l t r i m a r i n a i de l l ' equipaggio andarono pe rdu t i . Un 'a l t r a 

nave americana ch iamata « Alessandro » a f f o n d ò nel 1851 a poca distanza dalla costa 
del Perù i n seguito all 'aggressione d i un capodogl io . Nel lo stesso anno la nave « Citiso » 
fu minacciata d i i nco r re re nel la medes ima sorte e r iusc ì a met ters i i n salvo p e r c h é 

i l vento p rop iz io le permise d i compie re a t empo una m a n o v r a par t ico la re . Quat t ro 
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mesi dopo i l naufragio d e l l ' « Alessandro » l 'equipaggio della « R e b e c c a » s'imbatte1 

i n un enorme capodoglio che si l asc iò prendere senza resistenza. I l suo corpo era 
t ra f i t to da due fiocine su cui era inciso i l nome de l l ' « Alessandro ». La testa era in 
pessimo stato e dalle spaventose fe r i te sporgevano grossi pezzi d i legno appartenenti 
senza dubbio alla nave affondata . 

1 capodogli aggrediscono qualche vo l ta le nav i senza essere provocat i dai marinai. 
Così accadde per esempio al « Wa te r l oo », grosso barcone inglese carico d i frutta. 
È d i f f ic i le s tabi l i re i l n u m e r o delle a l t re nav i affondate per opera dei capodogli. 
« 11 46 dicembre del 1867 », scrive i l Pechuel-Loesche, « i l secondo uff ic ia le della barca 
« Osceola » r i u sc ì a f e r i r e u n capodoglio, m a la sua barca f u r ido t ta i n pezzi; i l terzo 
uff iciale accorse i n a iuto del compagno ed ebbe la medesima sorte. Mentre i l primo 
uff iciale ripescava i nauf raghi , l ' an imale i n f u r i a t o a g g r e d ì la barca del quar to ufficiale 
che si avanzava per soccorrere i compagni e la s f r a c e l l ò colle mascelle. A l lo ra vennero 
allestite a l t re due barche di salvataggio, che p e r ò dovet tero met te rs i i n salvo sulla 
nave p e r c h è f u r o n o aggredite dal capodoglio. Poscia i l mos t ro s i p r e c i p i t ò contro la 
nave, l ' a g g r e d ì ob l iquamente dalla p ro ra , la scosse a lquanto , m a n o n la danneggiò 
per modo da fa r la affondare . L ' u r t o lo fe r ì i n var ie p a r t i del corpo e le fucilate che 
ricevette dai m a r i n a r i ca lmarono alquanto la sua ferocia . Siccome scendeva la sera, 
la lo t ta venne in te r ro t ta , ma i combat ten t i r imasero sul campo d i battaglia. L'indo
m a n i ma t t ina l 'equipaggio t o r n ò ad aggredire i l capodogl io ; ma questo era così 
spossato che dovette soccombere i n seguito ad una breve lo t ta . La povera bestia 
trascinava a stento le corde che si erano staccate dal la barca. G l i avveniment i di tal 
sorta non finiscono sempre cosi bene pei m a r i n a i . Molte nav i che vanno perdute e di 
cui p iù t a rd i si t rovarono g l i avanzi sono state d is t ru t te da qualche capodoglio infu
r i a t o ; siccome nessun mar ina io riesce a salvarsi è imposs ib i le sapere come sia andata 
la cosa. Fra i maschi p iù vecchi m o l t i sono conosciut i dai pescatori d i cetacei che 
l i chiamano « Capodogli l o t t a to r i » o « Capodogli mordac i » ; t a l i i n d i v i d u i acquistano 
una sorta d i c e l e b r i t à : cos ì accadde per esempio al famoso « T o m » della Nuova 
Zelanda, enorme capodoglio così ch iamato dal nome dei l uogh i i n cui soleva tratte
nersi . Pare che questo capodogl io , avendo u n ' i n d o l e feroce e violenta , aggredisse 
tutte le barche che g l i passavano d inanz i e le f rantumasse senza dar lo ro i l tempo 
d i met ters i i n salvo. Invece lasciava passare le n a v i senza preoccuparsene affatto. Le 
leggende e le canzoni popo la r i decantano le sue q u a l i t à : i l suo dorso t ra f i t to da molte 
fiocine rassomigl ia a que l lo de l l ' i s t r i ce . La seguente s tor ie l la è sufficiente per carat
te r izzar lo : T r e n t ' a n n i or sono esso venne insegui to da l l ' equipaggio della nave 
« Adone » e da parecchie al tre barche che volevano cos t r inger lo ad arrendersi colle 
lo ro forze r i u n i t e ; m a i n pochi i s t an t i i l br iccone distrusse 9 barche, uccise 4 uomini 
e costrinse g l i a l t r i a cessare d i insegui r lo . A d ogn i m o d o i l capodoglio si deve con
siderare come i l m ig l i o r e ed i l p i ù nobi le d i t u t t i i cetacei ; esso è veramente i l tipo 
d i u n colosso m a r i n o nel vero senso della parola » . 

I l guadagno che si r icava dalla pesca del capodoglio, per quanto grande possa 
essere, non corr isponde ai per icol i da cui essa è accompagnata. Ol t re i l grasso da cui 
si r icava u n ol io m o l t o s t imato , i l capodoglio fornisce ancora lo spermaceti e l'ambra 
g r ig ia . L o spermacet i si estrae dal la testa: quando è fresco ha l 'aspetto d i un liquido 
t rasparente e quasi i nco lo ro ; ra f f reddandos i si condensa e d iventa bianco. Quando 
viene pur i f i ca to acquista una consistenza notevole e si p rosc iuga ; alla lunga si tras
f o r m a i n una sostanza far inosa , lucida come la madrepe r l a e cost i tui ta da tant i foglietti 
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sot t i l i . L o si adopera tan to i n med ic ina quan to ne l l a p reparaz ione d i certe candele le 
quali vengono p re fe r i t e a tu t t e le a l t re . L ' a m b r a g r i g i a è p i ù r icerca ta ancora e f u 
oggetto d i m o l t e fiabe fin da i t e m p i p i ù a n t i c h i . È una sostanza leggiera, p r i v a d i 
consistenza, s i m i l e a l la cera, d i co lore m o l t o v a r i o , untuosa al t a t to , che spande u n 
odore g r a t i s s imo . 11 ca lore la a m m o l l i s c e ; l 'acqua bo l len te la t r a s f o r m a i n u n l i q u i d o 
oleoso; esposta ad u n grande calore si vo l a t i l i z za . Viene adoperata a preferenza nel la 
fabbricazione del le p r o f u m e r i e e la si mescola ne i cos idet t i o l i i e saponi p r o f u m a t i . 
Gli an t ich i R o m a n i e g l i A r a b i ne conoscevano le app l icaz ion i e i l va lore . I Greci la 
usavano nel la m e d i c i n a come u n ca lmante efficace cont ro le convu l s ion i ; ne l secolo 
scorso s i t r o v a v a ancora i n t u t t e le f a rmac ie . L ' a m b r a g r ig i a r imase per m o l t o t empo 
una sostanza e n i m m a t i c a . I Greci la consideravano g ius tamente come una ma te r i a 
rigettata da qualche a n i m a l e ; p i ù t a r d i p e r ò vennero i n campo al t re o p i n i o n i . Si 
credette che fosse lo sterco d i u n uccel lo favo loso che si cibasse sol tanto d i erbe a ro 
matiche, oppure una p ian ta m a r i n a spugnosa, una resina gommosa oppure spuma d i 
mare t r a s fo rma ta . Nel 4 7 2 4 i l B o y l s t o w n scopr i a caso per la p r i m a vo l t a l ' o r ig ine 
della preziosa sostanza. Si racconta che ce r t i a v v e n t u r i e r i ba len ie r i t r o v a r o n o ne l 
corpo dei maschi p i ù grossi e n o r m i pezzi d ' a m b r a che pesavano 25 K g . Si dice i n o l t r e 
che nel l 'o l io del la vescica i n quest ione galleggiassero de i pezzi d ' ambra del peso d i 
70 e perf ino d i 75 K g . L ' a m b r a g r i g i a che si r i cava d i r e t t amen te da l m a r e è assai p i ù 
pregiata e abbondante d i que l la che si estrae da l co rpo de i capodogl i . È certo che si 
trovarono dei pezzi d ' a m b r a che pesavano 9 0 K g . , avevano la lunghezza d i m . 4,5 
e lo spessore d i m . 0 ,5 . 

I l capodoglio n o n forn isce sol tanto queste sostanze; i suoi dent i cost i tuiscono u n 
articolo d i c o m m e r c i o assai r icerca to . I l Wes tenda rp r i fer i sce che quest i den t i sono 
di colore g ia l logno lo ne l la par te i n t e r n a , m a sono cos t i tu i t i d i una sostanza salda e 
resistente e vengono adopera t i ne l la fabbr icaz ione dei b o t t o n i e delle marche da 

giuoco; i l l o ro prezzo v a r i a f r a 6 e 4 0 l i r e a l c h i l o g r a m m a . 

**. BREHM, Animali. Voi. I I I . 
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O R D I N E Q U A T T O R D I C E S I M O 

IS/L-A-TÒ&TTFTJLJLÌT (MARSUPIALU) 

L'ord ine dei m a r s u p i a l i occupa nel la classe dei m a m m i f e r i u n posto n o n meno 
mportante d i que l lo che spetta a l le sc imie , a i cetacei e a i m o n o t r e m i . Considerando 

i marsupial i con qualche a t tenzione v e d i a m o che i l concetto che sogl iamo f a r c i 
dell 'orarne n o n è per o ra f ac i lmen te app l i cab i l e ad essi. I m a r s u p i a l i comprendono 
un numero abbastanza considerevole d i f a m i g l i e d i m a m m i f e r i assai diverse f r a l o r o , 
le quali si d i s t inguono tu t t e per la borsa ven t r a l e , pe l m o d o i n cui si r i p r o d u c o n o e 
per g l i o rgan i sessuali. Negl i a l t r i ca ra t t e r i queste f a m i g l i e d i l fe r i scono a lquanto le 
une dalle a l t re e si dov rebbe ro considerare come a l t r e t t a n t i o r d i n i d i una sottoclasse 
da esse cos t i tu i ta . 

Lo studio de i m a r s u p i a l i c i convince che i t e m p i fe l i c i sono passati per sempre 
per queste povere bestie d i cu i la v i t a f i o r i v a i n t u t t o i l suo splendore quando prospe
ravano i grossi a n f i b i t e r r a g n o l i , le lucer to le v o l a n t i e i d r agh i d i mare . Molte c i r c o 
stanze assai i m p o r t a n t i d i m o s t r a n o che i m a r s u p i a l i n o n sono a l t r o che discendent i 
poco modi f i ca t i dei m a m m i f e r i p r o p r i del le epoche p r i m a r i e . 

Paragonando i m a r s u p i a l i con a l t r i m a m m i f e r i si r iconosce subi to che la lo ro 
struttura non è sol tanto i r r ego l a r e e sp roporz iona ta , m a anche incomple ta . L ' a f f i n i t à 
che presentano con a l t re f o r m e appar t enen t i a certe classi d i a n i m a l i p i ù sv i luppate 
per tu t t i i r i g u a r d i , d i m o s t r a appun to la l o r o grande i m p o r t a n z a . Se appartenessero 
realmente ad o r d i n i d i a n i m a l i p i ù s v i l u p p a t i , anche la den ta tu ra che costituisce i l 
carattere p r inc ipa le dei m a m m i f e r i , dovrebbe presentare uno sv i luppo cor r i spondente ; 
poiché i l concetto che i n a t u r a l i s t i si f anno d i un o rd ine d i a n i m a l i si fonda p r i n c i 
palmente sulla den ta tu ra . Se f acc iamo astrazione da l la borsa ven t ra le , possiamo d i re 
che nell 'aspetto esterno i l t i l a c ino r a s somig l i a ad u n cane ben con fo rma to , i l das iuro 
viverrino r i co rda la v i v e r r a , Pacrobate p i g m è o si avv i c ina al toporagno, i l vomba to 
si può considerare come u n rosicante , m e n t r e i l tagnan r i c h i a m a al la mente lo 
scoiattolo volante e i l canguro ha la testa d i u n r u m i n a n t e ; m a tanto la denta tura 
quanto la s t ru t tu ra i n t e r n a d i quest i m a r s u p i a l i sono assai diverse da quelle degl i 

animali con cui l i a b b i a m o paragona t i e c i v ie tano d i u n i r l i ad essi, c lass i f icandol i 
negli o rd in i s u p e r i o r i , r i s p e t t i v i . 

Paragonando u n marsup ia l e con u n c a r n i v o r o od u n rosicante r iconosc iamo subi to 
che i l marsupiale è assai m e n o sv i l uppa to e pe r fe t to de l c a r n i v o r o o del ros icante . 
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Questa i n f e r i o r i t à del marsupia le si mani fes ta tanto nell 'aspetto esterno del corpo, 
quanto nella s t r u t t u r a degli a r t i e nei cara t ter i della denta tura . M o l t i ca rn ivor i e 
d ivers i ros icant i sono r i n o m a t i per l 'eleganza della lo ro s t ru t tu ra fisica: lo stesso non 
si p u ò d i re d i certo d i nessun marsupia le , p o i c h é questo eccita la nos t ra meraviglia 
per la s i n g o l a r i t à del suo aspetto, quel lo ci fa r idere per la stranezza del suo corpo e 
que l l ' a l t ro riesce add i r i t t u ra r ipugnante ai nos t r i sguardi . La vista dei marsupia l i non 
è m a i soddisfacente per g l i occhi d e l l ' u o m o . L'esame della denta tura n o n o f f re migliori 
r i su l t a t i , p o i c h é , i n paragone d i quella dei c a rn ivo r i e dei ros ican t i , la dentatura dei 
marsup ia l i è al tu t to incomple ta . I den t i dei das iu r id i sono abbastanza numerosi e 
disposti a l l ' inc i rca come quel l i dei c a r n i v o r i , m a sempre meno sv i luppa t i , p iù ottusi 
oppure collocati con maggiore i r r e g o l a r i t à , d i colore meno splendido e meno bianco 
d i que l l i che costi tuiscono la denta tura dei c a r n i v o r i p i ù perfez ionat i , p rop r i delle 
epoche pos te r ior i . Ciò che abbiamo detto dei das iu r id i si p u ò r i f e r i r e anche agli altri 
marsup ia l i i qua l i sono t u t t i a n i m a l i p i ù o meno i n c o m p l e t i . 

L a s t ru t tu ra dei marsup ia l i non è oggetto d i mol te osservazioni . Le varie specie 
che costituiscono questo o rd ine sono assai p iù diverse f r a l o ro d i quelle che formano 
g l i a l t r i o r d i n i d i a n i m a l i . La s t ru t tu ra degl i o rgan i d igerent i e i n certo modo anche 
la s t ru t tu ra esterna sono i n r appor to colla denta tura . Siccome f r a i marsupial i tro
v i amo var ie specie puramente carn ivore , var ie specie e rb ivo re e pe r f ino certi gruppi 
che si avvicinano ai r u m i n a n t i , non è possibile par lare d i una s t ru t tura uniforme 
r iguardo alle specie che appartengono a ques t 'ordine . La mo le dei marsupial i può 
var iare f r a quella d i un cervo d i media grandezza e quel la d i un toporagno; ma, anche 
facendo astrazione dal la mole , si p u ò d i re che nessun a l t ro o rd ine d i animali com
prende delle f o r m e cosi var ie come quel lo dei m a r s u p i a l i e p e r c i ò non conviene 
aggiungere n ien t ' a l t ro i n proposi to, p o i c h é nel corso della nost ra descrizione dovremo 
d i lungarc i a lquanto in to rno a tale a rgomento . Nello scheletro si osservano diverse 
p a r t i c o l a r i t à c o m u n i a l u t t i i marsup ia l i . I n generale i l c ran io è al lungato a guisa di 
un cono; r ispet to alla parte facciale e a l la c a v i t à nasale la parte cerebrale è assai 
p i ù piccola che n o n i n t u t t i g l i a n i m a l i da n o i descr i t t i finora; le singole ossa non 
si saldano tanto per t empo e tanto i n t i m a m e n t e come i n quest i u l t i m i . Le part i che 
costituiscono l 'occipite e l'osso tempora le r imangono spesso divise. Meritano di essere 
no ta t i due o p iù f o r i che si t rovano nel palato, i n par te ne l la mascella superiore e 
in parte nell 'osso pala t ino . La colonna ver tebra le si compone generalmente d i 7 ver
tebre cervical i , d i 12-15 ver tebre fo rn i t e d i costole, d i 4 -6 ver tebre sprovvedute di 
costole, d i 2-7 ver tebre sacral i e d i un n u m e r o va r i ab i l e d i ver tebre caudali, poiché 
la coda p u ò mancare al tu t to esternamente, p u ò essere rud imen ta l e e i n altre specie 
acquista uno sv i luppo s t r ao rd ina r io . La c lavicola manca sol tanto i n poche specie; 
invece la s t ru t tu ra degli a r t i a n t e r i o r i e pos te r io r i va soggetta a mol te variazioni. 
I l cervello si dist ingue per lo scarso sv i luppo dei due emis fe r i quasi perfettamente 
p i an i i l che n o n to rna a vantaggio dei m a r s u p i a l i e spiega la ristrettezza della loro 
intel l igenza. Nelle specie che si nu t rono d i carne, d i co leo t te r i e d i f r u t t a lo stomaco 
è semplice e tondeggiante, i n a l t re a lquanto a l l unga to ; anche l ' in tes t ino p u ò essere 
m o l t o diverso. La denta tura dei m a r s u p i a l i si p u ò paragonare a quel la dei mammi
f e r i p i ù sv i luppa t i soltanto pel fa t to che i dent i si m u t a n o i n par te , m a se ne distingue 
per t u t t i g l i a l t r i cara t te r i . Quasi t u t t i i ma r sup i a l i sono f o r n i t i d i u n gran numero di 
den t i . I can in i m o l t o robus t i nelle specie ca rn ivore d iven tano r u d i m e n t a l i o mancano 
affat to nelle specie e rb ivo re ; i l n u m e r o degl i i n c i s i v i è genera lmente diverso nelle due 
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mascelle; i p r e m o l a r i hanno due r a d i c i , i m o l a r i sono f o r n i t i d i t ube rco l i aguzzi o 
di r ip iega ture de l lo sma l to d ive r samen te c i r c o n v o l u t e . L a s t r u t t u r a delle p a r t i ses
suali e la presenza del le ossa m a r s u p i a l i sono c o m u n i a tu t t e le specie de l l ' o rd ine . 
Le ossa m a r s u p i a l i de r ivano da i t e n d i n i del muscolo a d d o m i n a l e esterno, o b l i q u o , 
che si inser iscono a n t e r i o r m e n t e sull 'osso de l pube e si oss i f icano. Le ossa m a r s u 
piali sono c o m u n i a i due sessi; m a ne l l a f e m m i n a con t r i bu i scono a r i pa r a r e i figli 
che si t rovano nel la borsa dal la pressione del le in t e s t ina , p e r c h è r i n f o r z a n o le pare t i 
addominal i . I capezzoli si t r o v a n o nel la borsa e se rvono a n u t r i r e i neona t i . La borsa 
può essere una tasca perfe t ta , m a p u ò anche l i m i t a r s i a due pieghe del la pelle. 
I neonati vengono a l la luce i n u n a cond iz ione che n o n ha esempio i n nessun a l t ro 
mammifero p i ù elevato. Sono p icco l i , n u d i e c iechi ed hanno a r t i r u d i m e n t a l i . Appena 
nati si aggrappano saldamente ad uno dei capezzoli m a t e r n i e crescono m o l t o i n 
fretta nel per iodo seguente. I n generale i capezzoli hanno l 'aspetto d i una lunga v e r 
ruca conica. P i ù t a r d i i p i cc in i si sv i luppano assai, lasciano spesso i capezzoli e sovente 
anche la borsa. 

Volendo seguire ne i suoi d ive r s i s tadi i l processo del la r i p r o d u z i o n e c o n v e r r à dare 
un'occhiata al la s t r u t t u r a i n t e rna deg l i o r g a n i r i p r o d u t t o r i . Le p a r t i gen i ta l i della 
femmina constano d i due ovaie , due t r o m b e fa l lopp iane , due u t e r i e due vagine. Le 
ovaie sono piccole e s e m p l i c i , oppure grosse e foggiate a guisa d i g r a p p o l i ; nel v o m 
bato d i cui pa r l e r emo p i ù t a r d i sono p i ù grosse e p i ù compl ica te che n o n i n ogn i 
altro m a m m i f e r o . Ogni o v i d o t t o si a l la rga i n u n u te ro par t i co la re che sbocca nel la sua 
propria vagina. L ' e m b r i o n e non è m a i at taccato a l l ' u t e ro per mezzo d i una placenta. 

Dopo una b rev i s s ima gestazione i l marsup ia le par tor isce la sua p ro le , la prende 
in bocca e l 'attacca ad uno de i capezzoli . I p i c c i n i r i m a n g o n o attaccati a i capezzol i 
finché g l i o rgani dei sensi e g l i a r t i n o n abbiano acquistato u n o sv i luppo suff iciente . 
Nelle fo rme p rovvedu te d i una borsa bene sv i luppa ta , questa n o n è sol tanto u n nido 
ed un r i f u g i o pei p i c c i n i , m a costi tuisce u n secondo u te ro o per meg l io d i r e u n a l t ro 
seno materno. P i ù t a r d i i l p iccolo marsup ia le i n c o m i n c i a ad uscire d i t r a t t o i n t r a t to 
dal suo n ido , vale a d i r e da l la borsa m a t e r n a dove passa tu t t a l ' i n fanz ia . N o n pochi 
marsupiali passano appena u n mese o u n mese e mezzo ne l l ' u t e ro ma te rno , ma 
rimangono da 6 a 8 mes i ne l l a borsa del la madre . Nel canguro gigante passano circa 
sette mesi f r a i l g i o r n o de l l ' accoppiamento e que l lo i n cu i i l p icc ino sporge per la 
prima vol ta la testa f u o r i de l la borsa m a t e r n a e passano ancora 9 se t t imane p r i m a 
che esso esca dal la b o r s a ; p i ù t a r d i i l p iccolo m a r s u p i a l e con t inua a v ive re i n par te 
nella borsa e i n par te f u o r i de l la borsa per u n t e m p o p r e s s o c h é uguale . I l n u m e r o dei 
piccini p u ò essere m o l t o considerevole . 

Come abb iamo g i à det to , o g g i d ì i m a r s u p i a l i ab i tano l 'Aus t r a l i a e mo l t e isole 
vicine, l ' A m e r i c a m e r i d i o n a l e e l ' A m e r i c a se t ten t r iona le . L ' A m e r i c a alberga sol tanto 
le specie d i una f a m i g l i a , d i f fuse quasi tu t t e nel la par te m e r i d i o n a l e d i tale cont inente . 
Siccome hanno una s t r u t t u r a m o l t o d iversa , i m a r s u p i a l i presentano pu re no tevo l i 
differenze nel m o d o d i v i v e r e ; a l c u n i sono c a r n i v o r i ed a l t r i e r b i v o r i , m o l t i v ivono 
sul terreno, a l t r i sug l i a l be r i ed a l t r i ancora t emporaneamen te ne l l ' a cqua ; quasi t u t t i 
sono an imal i n o t t u r n i , m a n o n p o c h i s v i l u p p a n o anche d i g i o r n o la l o r o a t t i v i t à . F ra 

le specie ca rn ivore si osservano o t t i m i c o r r i d o r i ed esper t i r a m p i c a t o r i ; le specie 
erbivore spiccano sa l t i a r d i t i s s i m i i n cui d à n n o p r o v a d i una grande resistenza; m a 
ad ogni modo tan to queste come quel le sono sempre m o l t o i n f e r i o r i ai m a m m i f e r i p i ù 

elevati. I das iu r id i p i ù r o b u s t i n o n possono cer tamente gareggiare coi c a r n i v o r i nella 
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ag i l i t à e nella robustezza dei m o v i m e n t i . I l canguro è a lquanto i n f e r io re al cervo e 
a l l ' an t i lope e i l vombato deve cedere i l campo d inanz i a l p i ù tozzo rosicante. Lo stesso 
si p u ò dire r ispetto alle a t t i t u d i n i p i ù elevate dei m a r s u p i a l i : anche per questo 
r iguardo essi sono mol to i n f e r i o r i ag l i a l t r i m a m m i f e r i . L ' in te l l igenza dei marsupiali 
è assai r i s t re t ta ; invece le f a c o l t à sensorie acquistano spesso uno svi luppo pressoché 
uguale a quello che si osserva i n a l t r i m a m m i f e r i . I n paragone dei m a m m i f e r i più 
elevati , cor r i spondent i , t u t t i i mar sup ia l i sono a n i m a l i s tup id i , i ne t t i a svilupparsi ed 
a perfezionarsi i n qualunque m o d o e incapaci d i impa ra re checchessia. Nessuno 
avrebbe potuto r i d u r r e i l t i l ac ino ad u n animale paragonabile al cane. L'imperfezione 
complessiva dei mar sup ia l i si manifes ta p r inc ipa lmen te nel le f aco l t à intellettuali. 
I l o ro occhi , per quanto g rand i e l i m p i d i , non hanno espressione e r i f l e t tono chiara
mente l ' in te l l igenza r i s t re t ta de l l ' an imale . I marsup ia l i sono ind i f f e r en t i a tutto, 
p u r c h é non si t r a t t i d i soddisfare la p r o p r i a fame cat turando la preda desiderata, non 
prendono parte a nu l l a , non si affezionano a nessuno, n o n sentono amore n è amicizia. 
È impossibi le riconoscere se si t r o v i n o bene o male nelle diverse condiz ion i della loro 
v i t a , n é se sappiano adattarsi a i m u t a m e n t i de te rmina t i dal le circostanze. I dasiuridi 
sono considerati come a n i m a l i ca t t i v i e mordac i , p e r c h è , s t r e t t i dal la necess i t à , ado
perano senza r iguardo i lo ro d e n t i ; i m a r s u p i a l i e r b i v o r i hanno invece una fama 
assai m i g l i o r e : t u t t i l i credono t r a n q u i l l i e mansuet i p e r c h è n o n si r ivoltano in 
nessun caso. A m b i d u e questi g iud iz i sono e r rone i . I l c a r n ì v o r o p i ù violento e mor
dace, quando è tenuto i n s c h i a v i t ù , da p r i n c i p i o si r i v o l t a con gran forza, ma col
l 'andar del tempo, l 'educazione razionale de l l ' uomo m i t i g a alquanto la sua indole 
feroce: i l marsupiale non var ia affat to e dopo una lunga s c h i a v i t ù non riesce neppure 
a dist inguere dalle al tre persone i l guardiano che lo accudisce da m o l t i anni. Nello 
stesso modo i n cui n o n si assoggetta ai v o l e r i de l l ' uomo , n o n cerca d i compiacerlo nè 
d i soddisfare i suoi desideri e n o n g l i si affeziona m a i ; i l marsupiale non stringe 
amiciz ia neppure cogli a l t r i a n i m a l i , compres i i suoi s i m i l i . N o n conosce odio nè 
a m o r e ; anche la madre è ind i f fe ren te pe i figli, sebbene debba occuparsene più a 
lungo degli a l t r i m a m m i f e r i p i ù elevat i . L a tenerezza materna d i cu i d à prova è piut
tosto meccanica che psichica e pare incosciente. L ' o r g o g l i o ma te rno che distingue le 
m a d r i ne i m a m m i f e r i p i ù elevati è ignoto ai m a r s u p i a l i . N o n r i su l ta che le femmine 
dei marsup ia l i si t r a s tu l l ino coi l o ro p i cc in i e l i i s t ruiscano secondo le abi tudini carat
teristiche dei m a m m i f e r i . Mentre r imane nel la borsa del la m a d r e i l giovane marsu
piale impa ra a muovers i nella cerchia r i s t re t t a del suo piccolo m o n d o ; quando ha 
acquistato una certa indipendenza, a l l ' avv ic ina r s i del m i n i m o per icolo, si ricovera 
nella borsa mate rna , dove la madre lo i n v i t a a recars i . P i ù t a r d i , a l l o r c h é i l suo peso 
è t roppo grave per la madre , lascia per sempre i l n i d o i n cui è cresciuto d'onde la 
madre lo scaccia, m a d i t ra t to i n t r a t to v i r i t o r n a anche quando è adul to e deve prov
vedere ai p r o p r i figli; p u ò darsi che a l lora succhi i l lat te m a t e r n o coi f r a t e l l in i minori , 
per cui si p u ò d i re che nel marsupia le l ' e t à adul ta cor r i sponde ad un periodo molto 
avanzato della sua v i ta . 

I l cibo dei marsupia l i è assai diverso. Tut te le specie che corr ispondono ai car
n i v o r i inseguono g l i a l t r i a n i m a l i , d i v o r a n o i m o l l u s c h i , i pesci, i d e t r i t i r igettat i sulla 
spiaggia da l mare e le ca rn i degl i a n i m a l i t e r r a g n o l i , m o r t i . Le specie p iù piccole 
d à n n o la caccia agl i uccel l i , agl i inset t i e a i v e r m i ; i m a r s u p i a l i e r b i v o r i si nutrono 
d i f r u t t a , d i fogl ie , d i erbe e d i r ad i c i che raccolgono e mang iano senz'al tro. Le specie 

carn ivore si rendono nocive saccheggiando i p o l l a i e le piccionaie ; le specie erbivore 
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non ar recano a l l ' u o m o nessun danno no tevole , m a esso d à l o r o la caccia per s e m 
plice d i l e t t o . Si p u ò d i r e che i n complesso i m a r s u p i a l i n o n si r endono u t i l i n è n o c i v i . 
La l o ro carne n o n costi tuisce u n c ibo m o l t o apprezzato e la pelle n o n viene quasi 
adoperata. I I r i m a n e n t e de l l o r o co rpo n o n ha nessuna appl icazione prat ica . 

Nel 1 8 8 8 i l T h o m a s dis t inse 6 f a m i g l i e , 37 gener i e 1 5 1 specie d i m a r s u p i a l i i 
quali si d i v i d o n o i n due s o t t o r d i n i ca ra t te r izza t i da l la denta tura , che sono : i m a r s u 
pial i e r b i v o r i e i m a r s u p i a l i c a r n i v o r i . 

I l so t to rd ine de i M A R S U P I A L I E R B I V O R I ( D I P R O T O D O N T I A ) presenta nel la mascella 
superiore t u t t ' a l p i ù t r e den t i i n c i s i v i per par te e u n solo inc i s ivo per par te nella 
mascella i n f e r i o r e ; g l i i n c i s i v i de l la mascel la i n f e r i o r e sono l u n g h i s s i m i e m o l t o 
robusti . I n generale i c an in i sono p icco l i e i n f e r i o r i ag l i i n c i s i v i r i g u a r d o al lo s v i 
luppo; mancano quasi sempre nel la mascel la i n f e r i o r e . I m o l a r i sono solcat i o f o r n i t i 
di tubercol i o t tu s i . 

I mar sup ia l i che appar tengono a questo so t to rd ine d i cu i la presenza è l i m i t a t a 
alla regione aus t ra l iana , sono f r u g i v o r i o e r b i v o r i : a lcun i poch i si n u t r o n o pure d i 
insetti. Si d i v i d o n o i n t re f a m i g l i e che s o n o : i M a c r o p o d i d i , i Fa langer id i e i Fasco-
lomidi . Queste t r e f a m i g l i e c o m p r e n d o n o 25 gener i e 87 specie. 

La p r i m a f a m i g l i a de i m a r s u p i a l i e r b i v o r i comprende i M A C R O P O D I D I ( M A C R O -

P O D I D A E ) i q u a l i si d i s t inguono per la den ta tu ra e per l 'aspetto esterno quasi sempre 
singolarissimo. Nel la mascella super iore si t r o v a n o genera lmente 3 i n c i s i v i per par te , 
di cui i l p i ù an te r io re è pu re i l p i ù grosso ; esiste qualche r a ra vo l t a u n canino per 
parte; la mascella i n f e r i o r e presenta so l tan to d ' ambo le p a r t i u n grosso inc i s ivo 
foggiato a scalpello e n o n ha den t i c a n i n i ; si osservano i n o l t r e 2 p r e m o l a r i e 
4 mola r i per par te sopra e sot to . I l p r e m o l a r e an te r io re cade d i b u o n o r a ; i den t i 
si mutano i n tu t te le specie. I m a c r o p o d i d i o m a r s u p i a l i sa l ta tor i p rocedono quasi 
sempre a s a l t i : va r i e specie r iescono ad a r r a m p i c a r s i sug l i a lbe r i . L a s t r u t t u r a degli 
arti pos ter ior i è i n r a p p o r t o col l o r o m o d o d i locomozione . Le e s t r e m i t à pos te r io r i 
sono assai p iù lunghe delle a n t e r i o r i ed hanno sol tanto qua t t ro d i ta , p o i c h é i l pol l ice 
manca i n t u t t i i m e m b r i d i questa f a m i g l i a , f u o r c h é i n una sola specie che costituisce 
pure un genere pa r t i co la re (Hypsiprymnodon). G l i a r t i a n t e r i o r i hanno c inque d i ta . 
I l quarto d i to degl i a r t i pos t e r io r i è m o l t o sv i luppa to e f o r n i t o d i un 'ungh ia r o b u 
stissima. I l q u i n t o d i t o è pu re abbastanza s v i l u p p a t o ; invece i l secondo e i l terzo 
sono sot t i l i ss imi e u n i t i f r a l o r o . L a coda sempre p iu t tos to lunga è nuda sol tanto ne l -
l ' H y p s i p r y m n o d o n moschatus; i n tu t t e le a l t re specie è pelosa, p i ù o meno prensile 
o volubile. L o s tomaco ha la f o r m a d i u n sacco; esiste l ' i n t e s t ino c ieco; la borsa v e n 

trale è grande e si apre ne l la par te an te r io re . 
Seguendo la classif icazione de l Thomas , d i v i d e r e m o i 12 gener i e le 53 specie d i 

questa f amig l i a i n 3 so t to famig l i e che s o n o : i M a c r o p o d i n i o Cangur i p r o p r i a m e n t e 

detti, i Potors in i e g l i I p s i p r i m n o d o n t i n i . 

La so t tofamigl ia dei M A C R O P O D I N I O C A N G U R I P R O P R I A M E N T E D E T T I ( M A C R O P O -

D I N A E ) , o l t re a i g igan t i de l l ' o rd ine i n t i e r o c o m p r e n d e pure una serie d i a n i m a l e t t i 

non p iù grossi dei c o n i g l i , c o n f o r m a t i i n m o d o al t u t t o pa r t i co la re . I l corpo dei 
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cangur i si ingrossa dal lo innanz i al lo ind ie t ro , p o i c h é la parte p iù svi luppata d i esso 
è la regione lombare , i n conseguenza del lo sv i luppo e della notevole rubustezza degli 
a r t i pos ter ior i . In con f ron to della regione lombare la testa e i l torace paiono r u d i 
men ta l i . La parte poster iore del corpo serve quasi esclusivamente al la locomozione 
del canguro, c iò che spiega i l suo enorme sv i luppo . I l canguro adopera le sue deboli 
zampe an t e r i o r i per spingersi innanz i solo subord ina tamente alle zampe posteriori e 

se ne serve per af fer rare i l cibo. Le 
lunghe e s t r e m i t à pos ter ior i e la coda 
robusta g l i permet tono d i procedere 
a sa l t i . Gli a r t i pos te r ior i e la coda 
sono senza dubbio le pa r t i più note
v o l i d i questo an imale . Le gambe 
hanno coscie robuste , lunghe tibie, 
tarsi enormemente a l lungat i con dita 
robuste e lunghe. I l quarto dito è 
f o r n i t o d i un 'ungh ia foggiata a zoc
colo. Siccome manca i l pollice, le dita 
sono qua t t ro . L a coda è relativamente 
p i ù grossa e p iù lunga che non in 
t u t t i g l i a l t r i m a m m i f e r i ed ha muscoli 
estremamente sv i luppa t i . In paragone 
degli a r t i pos te r io r i le e s t r e m i t à ante
r i o r i paiono quasi rud imenta l i , quan
tunque siano dotate d i una notevole 
m o b i l i t à . I p ied i an te r io r i del canguro, 
f o r n i t i generalmente d i cinque dita 
p rovvedute a l o r o volta d i unghie 
adunche, egualmente sviluppate, ven
gono adoperat i da l l ' animale a guisa 
d i m a n i . La testa ha una forma inter
media f r a quel la del cervo e quella 
del la lepre. 

I cangur i abi tano l 'Aus t ra l i a e le isole v i c ine . Si t ra t tengono a preferenza nelle 
ampie p ianure erbose che si t rovano ne l l ' i n t e rno del cont inente . Var ie specie prefe
r iscono i luoghi boscheggiati , a l t re le montagne rocciose e scansano le grandi distese 
s i m i l i ai p a r c h i ; non poche v ivono nel le foreste i m p e n e t r a b i l i i n cu i procedono rom
pendo i r a m i e i ramoscel l i degli a lber i , oppure si t r a t t engono sulle roccie o sugli 
a lber i stessi, per quanto c iò possa parere inc red ib i l e . Quasi t u t t i i canguri sono ani
m a l i d i u r n i ; tu t tav ia le specie p i ù piccole sono n o t t u r n e ; d i g io rno si nascondono 
nelle bassure incol te dove r i t o r n a n o regolarmente . Var i e specie abi tano pure le fessure 
delle roccie e v i si r i t r o v a n o dopo i l pascolo. 

i cangur i vennero scacciati dal le r eg ion i de l l 'Aus t r a l i a colonizzate dagli Europei. 
Un osservatore anon imo , m a d i l igen t i s s imo pubbl icava recentemente i seguenti 
ragguagl i : « Oggidì i cangur i sono scompars i ne i d i n t o r n i d i Melbourne. Bisogna 

percorrere 30 mig l i a p r i m a d i vederne uno. Le povere bestie hanno dovuto soccom
bere alle ins id ie e alle accanite persecuzioni dei co lon i . Abbondano i n tut te le regioni 

i n cu i l ' u o m o non d à lo ro la caccia. Durante i l m i o soggiorno a Po r lo Fi l ippo, in due 

Scheletro del Canguro (Dal Museo anatom. di Berlino). 
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anni ne uccis i p i ù d i 2 0 0 0 . I n que l la regione le c o n d i z i o n i del paese sono m o l t o 
adatte a l l o r o s v i l u p p o . Le g r a n d i foreste i n i n t e r r o t t e s i a l t e rnano al le ampie p i anure 
e forn iscono a i c angu r i t u t t o c iò d i cu i hanno b isogno. Si dice che siano ancora p i ù 
numerosi n e l l ' i n t e r n o de l paese; per conto m i o credo che d i là si estendano verso 
le coste. 

« I pascol i p r e d i l e t t i da i cangur i sono le g r and i p i anure erbose, c i rcondate da 

fitte boscaglie. Duran te l 'estate quest i a n i m a l i si t r a t t engono a preferenza nelle r eg ion i 
umide e invece passano l ' i n v e r n o ne i luogh i asc iu t t i . Pare che possano fare a meno 
dell 'acqua : i n f a t t i m i accadde d i osservare numerose colonie d i cangur i a l la distanza 
di parecchie m i g l i a da i f i u m i e dai rusce l l i e n o n m'accors i m a i che d i notte si recas
sero a bere rego la rmente . Mi r i su l t a invece che si t r a t t engono v o l o n t i e r i i n v ic inanza 
delle mandre d i bov ine in ten te a pascolare nel le s o l i t u d i n i del la campagna. Ogni 
schiera d i cangur i sceglie u n pascolo d e l i m i t a t o o d ive r s i pascoli r i u n i t i da sen t ie r i 
tracciati. Le schiere possono essere p i ù o meno numerose . A n n o v e r a n o spesso 400 
ind iv idu i , m a genera lmente n o n ne contano p i ù d i 50 . I c angur i sono a n i m a l i socie
voli per na tu ra . Le specie p i ù piccole si r i un i s cono i n schiere meno numerose c o m 
poste t u t t ' a l p i ù d i d ieci o dod i c i i n d i v i d u i . Ogni schiera r i m a n e divisa dalle a l t re e 
forma per c o s ì d i r e u n corpo cos t i tu i to , gu ida to da uno dei maschi p i ù vecchi a l quale 
tutti g l i a l t r i i n d i v i d u i ubb id i scono ciecamente i n qua lunque caso. I cangur i pascolano 
all 'alba e a l t r a m o n t o ; d i g i o r n o si r iposano per va r i e ore . Le l o r o schiere o f f r o n o 
all 'osservatore uno spettacolo m o l t o interessante: t r e o q u a t t r o cangur i pascolano 
lentamente l ' e rba asciutta, a l t r i s i t r a s tu l l ano f r a l o r o ed a l t r i ancora d o r m o n o 
sdraiati sul fianco. 

« I s ingol i b r a n c h i v i v o n o i n o t t i m i r a p p o r t i i n tu t te le s tagioni de l l ' anno , 
fuorché nel pe r iodo degl i a m o r i . I maschi ecci ta t i d a l l ' a m o r e comba t tono f u r i o s a 
mente f r a l o r o . Dopo i l pe r iodo degl i a m o r i i maschi p i ù vecchi si a l lontanano da l 
branco a cui appar tenevano e menano v i t a isolata ne l cuore della foresta » . 

I cangur i s i devono annovera re senza d u b b i o f r a i m a m m i f e r i magg io rmen te 
degni d i osservazione. T u t t o i n essi è notevole ; i l m o v i m e n t o e i l r iposo , i l modo d i 
procacciarsi i l c ibo , la r i p r o d u z i o n e , lo sv i l uppo e l ' i ndo le in te l le t tua le . L ' anda tu ra 
che si osserva quando pascolano è u n penoso e disadatto sal tel lare. L ' an ima le 
appoggia sul te r reno la p ian ta dei p i ed i e spinge le e s t r e m i t à pos te r io r i innanz i 
alle an te r io r i per m o d o che quel le vengono a t r o v a r s i i n mezzo a queste. In tan to si 
sostiene col la coda, p o i c h é a l t r i m e n t i n o n potrebbe alzare abbastanza le lunghe 
gambe pos te r io r i onde compie re u n s i m i l e m o v i m e n t o . Ma i l canguro r imane soltanto 
in questo i ncomodo a t teggiamento du ran te i l t empo s t re t tamente necessario. Anche 
quando mang ia siede sul le e s t r e m i t à p o s t e r i o r i e si appoggia sulla coda, lasciando 
penzolare le zampe a n t e r i o r i . Appena scopre qualche pianta d i cu i è gh io t to , si 

prepara a d i v o r a r l a nel la sol i ta pos i z ione : appoggia tu t to i l corpo sulla pianta dei 
piedi e sulla coda sa ldamente appoggiata a l suolo per m o d o che i l corpo posa sopra 
una specie d i t r i pode . È d i f f i c i l e che i l canguro si appoggi sopra t re gambe e sulla 
coda: se c iò accade v u o l d i r e che esso deve fare qualche cosa sul suolo con una 
delle zampe a n t e r i o r i . Quando i n c o m i n c i a ad essere sazio, si corica sul te r reno e 
allunga g l i a r t i p o s t e r i o r i ; e se g l i aggrada d i pascolare i n tale posizione non m u o v e 
le e s t r e m i t à pos te r io r i e si appoggia t u t t ' a l p i ù sulle b r e v i zampe a n t e r i o r i . Le specie 
più piccole d o r m o n o i n u n a l t egg iamento s i m i l e a que l lo della lepre nel suo g iac ig l io . 

Si appoggiano sul le qua t t ro gambe col la coda r ip iega ta sotto i l corpo che tocca i l 
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suolo ; questo at teggiamento permet te l o ro d i prendere la fuga al p i ù presto. I l più 
leggiero f ruscio sveglia i l canguro addormenta to ; i maschi p i ù vecchi si affrettano 
ad osservare ciò che l i minacc ia , esplorando col lo sguardo i c o n t o r n i del lo ro giaciglio, 
ment re si r ia lzano appoggiandosi sulle e s t r e m i t à delle d i ta e del la coda. 

Quando u n canguro avverte a l c u n c h é d i sospetto, pensa immedia tamente alla 
fuga. A l l o r a manifesta tu t ta la sua ag i l i t à . Per a f f re t ta re la corsa, salta esclusivamente 
colle zampe pos te r io r i , spiccando a r d i t i s s i m i sal t i m o l t o super io r i per ogni riguardo a 
quella degli a l t r i m a m m i f e r i . St r inge al petto i p ied i a n t e r i o r i , a l lunga la coda a l l ' in 
d ie t ro , p reme al suolo con tu t t a la forza dei poderosi musco l i delle coscie le lunghe, 
so t t i l i ed elastiche e s t r e m i t à pos t e r io r i , si slancia i n a l to e scatta come una freccia 
sul suolo p iano, descrivendo ne l l ' a r i a u n arco poco p ronunz ia to . Var ie specie conti
nuano a tenere i l corpo i n posizione or izzonta le anche saltando, a l t re lo sollevano 
maggiormente per modo che g l i orecchi vengono a t rova r s i nel lo stesso piano del 
garrese; nel la corsa t r anqu i l l a g l i orecchi stanno d i r i t t i . Quando i l canguro non è 
spaventato da nessun per icolo spicca piccol i sal t i del l 'ampiezza d i 3 m . ; ma appena 
è i m p a u r i t o raddoppia e t r i p l i c a i suoi s fo rz i . Mentre salta t iene i l piede destro un 
po ' p iù ind ie t ro del s inis t ro : lo stesso fa c a m m i n a n d o . La coda robusta si alza e si 
abbassa ad ogni salto con un m o v i m e n t o sempre p i ù accelerato, conformemente alla 
ampiezza dei sal t i . I l canguro si vo l ta i n tu t te le d i r e z i o n i spiccando 2 o 3 piccoli salti, 
senza che la coda g l i serva v i s ib i lmen te d i t i m o n e . Cammina sempre sulle dita e non 
g l i accade m a i d i appoggiarsi sulle zampe an t e r i o r i . La posizione degli a r t i anteriori 
var ia nelle singole specie: alcune l i tengono lon t an i da l corpo , a l t re p iù stretti e 
conser t i . U n salto segue immedia t amen te l ' a l t r o ; ognuno m i s u r a almeno 3 m. , ma 
nelle specie p i ù grosse l 'ampiezza dei salt i va r i a f r a 6 -10 m . e l 'altezza f r a 2 o 3 m. 
Gl i i n d i v i d u i t enu t i i n s c h i a v i t ù , quando sono insegui t i i n uno spazio rinchiuso, ma 
abbastanza grande, spiccano sal t i por ten tos i , l a rgh i 8 m . È chiaro che per inseguire 
u n canguro ci vuole un cane eccellente e pochi cani da caccia sono i n grado di farlo. 
Nei luogh i i n cui i l suolo è coperto d i cespugli , la caccia n o n ta rda a cessare perchè 
i l canguro fuggente balza senza d i f f ico l tà sopra i cespugli men t r e i l cane è costretto 
a farne i l g i r o . Sul te r reno accidentato i l canguro si muove p i ù lentamente e gli riesce 
sopratut to d i f f i c i l e a f f re t t a r s i sui p e n d ì i dove cade fac i lmente supino per la rapidità 
de l salto. Del resto i l canguro è i n grado d i correre va r i e ore d i seguito senza 
stancarsi . 

F r a i sensi del canguro i l p r i m o posto spetta a l l ' u d i t o ; a lmeno si osserva negli 
i n d i v i d u i t enu t i i n s c h i a v i t ù u n con t inuo m o v i m e n t o degl i orecchi , come nella nostra 
selvaggina maggiore . La vista è p i ù debole de l l ' ud i to e n o n pare che l 'odorato abbia 
un grande sv i luppo . Tut tav ia d ivers i osservatori accertano che i canguri vedono, 
odono e fiutano a merav ig l i a . Riguardo a l l ' in te l l igenza i cangur i sono m o l t i inferiori 
al la pecora. Si spaventano con la mass ima fac i l i tà p e r c h è n o n riescono a valutare i 
c a m b i a m e n t i che possono accadere ne l l ' ambien te i n cu i v i v o n o . I l l o ro cervello lavora 
con m o l t a lentezza; r iceve le impress ion i , m a le percepisce sol tanto a poco a poco, 
i n capo a qualche t empo . Nella v i t a l ibe ra , appena avver te i l p i ù l ieve pericolo, i l 
canguro si precipi ta pazzamente d inanz i a sè e con t inua a correre per un pezzo, 
spiccando una serie d i sal t i por tentos i i n cu i minacc ia d i r o m p e r s i le robustissime 

ossa delle gambe. Non conviene t raspor tare i n a l t r i r e c i n t i g l i i n d i v i d u i tenuti in 
s c h i a v i t ù . U n canguro al levato i n uno spazio r inch iuso da un gra t icc io d i ferro , appena 

è i n t r o d o t t o i n un ' a l t r a d i m o r a cons imi l e , si spacca la testa con t ro l ' i n f e r r i a t a ; perciò, 
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pr ima d i f a r g l i m u t a r e d i m o r a , b isogna t ener lo per qualche g i o r n o i n una stal la ben 
r iparata e concederg l i i l t e m p o d i avvezzars i a l n u o v o amb ien t e . A poco a poco esso 
r i c o n o s c e r à che la nuova d i m o r a n o n è p u n t o d iversa da l l ' an t i ca e i m p a r e r à a pe r 
correrla i n o g n i senso senza f e r i r s i l a testa o a l t r e p a r t i de l co rpo . Se i l n u o v o r ec in to 
è abitato da a l t r i c angu r i , i l nos t ro pove ro amico si spaventa e da p r i n c i p i o crede d i 
t rovarsi i n una gabbia d i bestie f e r o c i . L o stesso accade a i suoi c o m p a g n i . Del resto 
i canguri si c o m b a t t o n o f i e ramen te a v icenda a t t raverso a l g ra t icc io delle l o ro gabbie , 
pe r chè l ' i n v i d i a e la gelosia sono pass ioni accessibi l i pe r f i no al cervel lo r i s t r e t t i s s imo 
dei cangur i . I m a c r o p o d i d i t e n u t i i n s c h i a v i t ù i m p a r a n o a conoscere l ' u o m o , m a d u b i t o 
che riescano a d is t inguere i l l o r o gua rd i ano dal le a l t r e persone. Col l ' andar del t empo 
si avvezzano a l la presenza d e l l ' u o m o i n generale, m a n o n si af fezionano a nessuno i n 
particolare e n o n perdono m a i a l t u t t o la l o r o i nna ta r i t r o s i a . 

La paura costi tuisce i l carat tere p r i n c i p a l e d e l l ' i n d o l e del canguro i l quale spesso 
rimane v i t t i m a de l suo spavento. G l i i n d i v i d u i t e n u t i i n s c h i a v i t ù n o n si uccidono 
soltanto prec ip i tandos i con t ro i l g ra t i cc io de l la l o r o d i m o r a : sovente m u o i o n o d i spa
vento ne l ve ro senso del la pa ro l a . Da p r i n c i p i o mani fes tano le l o r o emoz ion i emet 
tendo una bava abbondante che i n u m i d i s c e g l i a r t i a n t e r i o r i e pos t e r i o r i , poscia 
cercano d i leccare la bava emessa e si ecci tano m a g g i o r m e n t e . Si p rec ip i t ano 
a l l ' improvviso i n una corsa pazza, d i r i g e n d o s i da tu t te le p a r t i , si get tano a t e r r a , 
tremano, agi tano la testa, m u o v o n o g l i o recch i , emet tono nuova bava e r i c o m i n c i a n o 
a tremare. Tale contegno n o n cessa finché n o n cessa la paura . U n canguro da me 
osservato m o r i d i spavento i n seguito ad u n f o r t i s s i m o t empora le . La vis ta d i u n 
lampo p iù fo r t e degl i a l t r i l o aveva t e r r o r i z z a t o per m o d o da ucc ider lo . L a povera 
bestia i n apparenza acciecata da l la fo lgo re , b a l z ò i n ar ia sub i to dopo i l guizzare de l 
lampo, q u i n d i si a p p o g g i ò sugl i a r t i p o s t e r i o r i e sul la coda, c h i n ò la testa d i fianco e 
la scosse r i pe tu t amen te , d r i z z ò g l i o recch i e l i r ivo l se ne l la d i rez ione da cui p r o v e n i v a 
i l tuono, r ivolse ma l incon i camen te lo sguardo sul le e s t r e m i t à a n t e r i o r i inzuppate d i 

bava e d i sudore, i n c o m i n c i ò a leccarle con ve ra d isperaz ione , r e s p i r ò fo r t emen te e 
cont inuò a scuotere la testa fino a no t t e i n o l t r a t a : una f u l m i n a n t e apoplessia p o l m o 
nare, che pareva essere i n t e r v e n u t a p i ù r a p i d a m e n t e de l la percezione del t e r r i b i l e 
avvenimento per par te d e l l ' a n i m a l e , pose fine a i suoi g i o r n i . 

I l contegno de l canguro eccitato da u n ' e m o z i o n e piacevole è assai d iverso da 
questo. Quando è a l legro i l canguro emet te u n a bava abbondan te e scuote la testa, 
ma drizza g l i orecchi con f ierezza e cerca d i e sp r imere le incer te e m o z i o n i d e l l ' a n i m o 
con ogni sorta d i m o v i m e n t i degl i a r t i a n t e r i o r i . L ' a m o r e esercita una grande 
influenza anche su l ce rve l lo dei c a n g u r i : appena sopravvengono i p r i m i s e n t i m e n t i 
amorosi, i l canguro cerca d i m a n i f e s t a r l i , e i l maschio i n n a m o r a t o fa la cor te a l la 
femmina i n m o d o a l t u t t o pa r t i co la re . Balza i n t o r n o a l l 'ogget to dei suoi desideri spic
cando salti a r d i t i s s i m i , scuote r i p e t u t a m e n t e la testa, bela coll 'espressione p i ù al legra 
del mondo, sebbene i l suo bela to si possa paragonare ad una tosse soffocata, segue 
la sua bella passo a passo, la fiuta da t u t t e le p a r t i e i n c o m i n c i a a g ra t t a r s i la coda, 

organo essenziale per t u t t i i c a n g u r i . S'interessa i n m o d o par t i co la re a l la borsa del la 
femmina e la fiuta ad o g n i m o m e n t o . I n capo a qualche t empo la f e m m i n a si vo l t a 

all ' improvviso e si d r izza i n p i e d i d i n a n z i a l masch io che la inca lza . Questo finge d i 
aspettare i l castigo t e m u t o , m a a p p r o f i t t a de l m o m e n t o o p p o r t u n o per abbracc iare 

la sua bella la quale coglie anch'essa l ' i s tan te f a v o r e v o l e per dare u n calcio a l l ' i m p o r 

tuno che non vuole lasciar la i n pace ; m a , q u a n d o è stata abbraccia ta parecchie vo l t e , 
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dimos t ra d i t r o v a r v i uo certo gusto e a l lora i l maschio e la f e m m i n a rimangono 
stret tamente abbracciat i l ' uno accanto a l l ' a l t r o , scuotono la testa, si f iu t ano a vicenda 
e si cul lano amorosamente , appoggiandosi sul la coda. T e r m i n a t o l'abbracciamento 
r i cominc i a l 'ant ica s tor ia , seguita a sua vo l ta da u n nuovo abbraccio. Tu t to questo 
è sommamente comico ed eccita i l r i so degli astant i . 

La cosa muta aspetto a l l o r c h é parecchi maschi i n n a m o r a t i si disputano a vicenda 
i l possesso d i una bel la . A l l o r a hanno luogo le soli te bat tagl ie e le tenere prove di 
amore prodigate colla coda vengono lasciate i n disparte. I due r i v a l i si precipitano 
fur iosamente uno cont ro l ' a l t ro e cercano d i abbracciarsi i l p i ù presto possibile. Una 
vo l t a abbraccia t i si appoggiano sul la coda e sulle zampe pos te r io r i , cercano di lace
ra r s i rec iprocamente i l ventre colle unghie aguzze, men t r e si picchiano di buona 
vogl ia colle zampe a n t e r i o r i . I due l l i d i t a l sorta possono essere m o l t o pericolosi, 
p e r c h è g l i a r t i pos te r ior i dei cangur i sono robus t i s s imi e le unghie arrecano gravi 
fe r i te . Pare che le specie p iù piccole siano p i ù i n t o l l e r a n t i delle a l t r e : si accapigliano 
ad ogni momento , si g raf f iano e si s t rappano i pe l i . 

I cangur i sono a n i m a l i poco p r o l i f i c i . Le specie p i ù grosse partor iscono quasi 
sempre un solo nato per vo l t a . L a gravidanza è breviss ima, ma lg rado la mole assai 
considerevole d i var ie specie. Cosi, per esempio, la f e m m i n a del canguro gigante ha 
una gravidanza d i sol i 39 g i o r n i . Dopo questo per iodo d i t empo i l piccolo canguro 
viene al mondo nel vero senso della paro la . L a madre lo a f fe r ra col la bocca, allarga 
la sua borsa colle zampe an te r io r i e i l mise ro an imale t to p r e s s o c h é i n f o r m e si attacca 
saldamente ad uno dei suoi capezzoli. Dodic i ore dopo la nascita i neonati del can
guro gigante hanno press'a poco la lunghezza d i 3 c m . e si possono paragonare 
soltanto agl i e m b r i o n i degli a l t r i a n i m a l i , p e r c h è sono incomple t i , d iafani , molli, 
v e r m i f o r m i ; hanno g l i occhi chius i , g l i orecchi e le n a r i c i appena accennati e gli 
a r t i , i n f o r m i . Non rassomigl iano per n u l l a al la madre . G l i a r t i pos te r io r i sono più 
l ungh i degli a r t i an t e r io r i a lmeno d i u n terzo. I l p iccolo canguro tu t to raggomi
tolato, colla breve coda r i v o l t a al lo innanz i e a l l ' i n s ù . F r a g l i a r t i posteriori, si 
attacca al capezzolo m a t e r n o ; m a è incapace d i m u o v e r s i e per f ino d i poppare. 
Appena è appeso alla m a m m e l l a , questa incominc ia a gonf i a r s i per modo che ricopre 
t u t t ' a l l ' i n t o r n o le labbra del la bes t io l ina . Pare che i l piccolo canguro non succhi 
af fa t to , m a che i l latte della madre g l i sgoccioli i n bocca spontaneamente. I l can
guro neonato passa 8 mesi nella borsa mate rna e si nu t r e esclusivamente del latte 
della m a d r e ; tu t t av ia , qualche vo l t a sporge la testa f u o r i del la borsa , ma non è 
i n grado d i muovers i da s è . Owen ebbe occasione d i osservare u n canguro gigante 
g iovaniss imo, i l quale, a l p iù piccolo contat to estraneo, respi rava affannosamente, 
m a lentamente , muovendo soltanto g l i a r t i a n t e r i o r i . Quat t ro g i o r n i dopo la nascita 
Owen fece staccare i l p iccolo canguro da l capezzolo m a t e r n o , per riconoscere in 
quale r appor to si trovasse colla madre , per esaminare i l la t te d i questa e per vedere 
se un animale cos ì imper fe t t o fosse i n grado d i t r ova re i l capezzolo perduto, grazie 
alle p rop r i e a t t i t u d i n i o co l l ' a iu to della m a d r e . Ecco c iò che avvenne. To l to i l piccino, 
comparve sul capezzolo della madre una goccia d i u n l i q u i d o biancastro. Appena 
f u staccato dal la madre , i l p iccino i n c o m i n c i ò a m u o v e r e fo r t emen te g l i ar t i , ma 
non fece nessun sforzo v i s ib i l e per aggrappars i co i p i e d i a l l a pel le della madre o 
per s t r isciare onde spingers i i nnanz i . M o s t r ò d i essere incapace ad aiutarsi i n qua
lunque modo . A l l o r a venne deposto nuovamente nel la borsa e abbandonato alla 

madre . Questa era assai malconten ta de l l ' accaduto : t u t t av ia si c u r v ò , r a s p ò la paret« 
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esterna de l la borsa , la s p a l a n c ò col le zampe , v i c a c c i ò i l capo e lo r ivo lse f ac i lmen te 
i n tu t te le d i r e z i o n i . I l p i cc ino m o r ì p e r c h è l a m a d r e n o n si c u r ò d i r ia t taccar lo 
ad uno de i suoi capezzol i e i l gua rd i ano n o n p o t è f a r l o . 

Ma i n t a n t o è no to che u n g iovane canguro , t o l t o a forza da l capezzolo ma te rno 
o cadutone a caso, r iprese a poppare dopo u n i n t e r v a l l o d i t e m p o abbastanza lungo . 
I l Leisler racconta che una v o l t a egli a t t a c c ò al capezzolo d i una f e m m i n a adul ta 

un piccolo canguro poco p i ù sv i luppa to del precedente, che aveva t rova to g ià quasi 
freddo sul la pag l i a : l ' a n i m a l e t t o r i c o m i n c i ò a poppare sv i luppandos i beniss imo. L o 
stesso accadde p i ù t a r d i ad Owen . Geof f roy S a i n t - H i l a i r e a c c e n n ò pure ad u n muscolo 
che si t r o v a sul capezzolo e che spreme, o a lmeno p u ò spremere , i l latte nel la bocca 
del piccino ancora ine t to a poppare , m a f i n o r a tale asserzione non venne confermata 
da nessun a l t r o na tura l i s ta . Le u l t i m e osservazioni de i na tu ra l i s t i m o d e r n i hanno 
dimostrato che i l canguro , quando ha acquistato una certa mole , cresce rap idamente 
sopratutto a p a r t i r e da l t e m p o i n cui i n c o m i n c i a a met tere i pe l i . A l l o r a è p iù i n 
grado d i dr izzare i l u n g h i orecchi che p r i m a penzolavano flosci ai l a t i del la sua leg
giadra tes tol ina . I n quel pe r iodo d i t e m p o i l canguro i n c o m i n c i a a far capol ino 
dalla borsa ma te rna , quando la m a d r e r i m a n e t r a n q u i l l a m e n t e seduta. L a testolina 
del vago an ima le t to sporge tu t t a i n t i e r a f u o r i de l la borsa, g l i occhi si volgono da 
tutte le p a r t i , le zampet te si a l lungano ne l f ieno e l ' an ima le t to i ncominc i a a m a n 
giare. L a madre con t i nua ad accudire i l suo picc ino con grande sol leci tudine , ma 
non è p i ù cos ì ansiosa come p r i m a . Da p r i n c i p i o n o n permet te a nessuno d i toc
care i l piccolo canguro nascosto nel la sua borsa. Si compor t a ugualmente col maschio 
il quale d imos t r a una v iva c u r i o s i t à e si avv ic ina sempre al la borsa per vedere i l suo 
rampollo. Volta le spalle o, per meg l io d i r e , i l dorso agl i i m p o r t u n i che la molestano, 
respinge i t en ta t iv i r i p e t u t i con un f ioco m o r m o r i o e tenta pe r f ino d i l ibe ra r s i da ch i 
le dà noia con f r e q u e n t i percosse. 

Al lo rché i l p icc ino i n c o m i n c i a a sporgere la testa f u o r i della borsa, n o n cerca p i ù 
di nasconderlo con tanta so l lec i tud ine . Del resto i l piccolo canguro è sommamente 
pauroso, e, appena avver te l ' o m b r a d i u n per icolo anche lon tano , si r i t i r a nella borsa 
dove p u ò adagiarsi i n tu t te le pos iz ion i poss ib i l i e i m m a g i n a b i l i . Fa capol ino colla 
testa e sporge f u o r i de l la borsa le e s t r e m i t à pos t e r io r i e la coda, oppure nasconde la 
testa e a l lunga so l tan to g l i a r t i p o s t e r i o r i . Mer i t a d i essere veduto quando la madre 
che ha vog l ia d i spiccare u n sal to, Io respinge n e l l ' i n t e r n o della borsa, e, se non 
obbedisce a l l ' i s t an te , g l i assesta col la zampet ta u n leggiero scappel lot to . Qualche 
tempo dopo la sua p r i m a comparsa i l piccolo canguro abbandona i l suo r i f u g i o ed 
accompagna la m a d r e , ma con t inua per u n pezzo a r i cove ra r s i nel la borsa al p i ù 
lieve indiz io d i pe r ico lo . Si p rec ip i t a verso la m a d r e spiccando una serie d i sal t i i n i n 
terrott i e si getta a capof i t to nella borsa semi-aper ta , m e n t r e la madre r i m a n e t r a n 
quil lamente seduta sul le na t i che : i n u n ba t t e r d 'occhio l ' an imale t to si capovolge e 

osserva c iò che accade a l l ' i n t o r n o da l l ' ape r tu r a della borsa. 
« Verso la fine d i se t tembre ». dice i l W e i n l a n d da cu i trassi i ragguagli prece

denti, « v e d e m m o per l ' u l t i m a vo l t a nel la borsa mate rna la piccola f e m m i n a de l 
canguro d i Bennet t , nata ne l mese d i gennaio . Ma se la piccola f e m m i n a non r i c h i e 
deva p iù la p ro tez ione ma te rna , n o n cessava p e r c i ò d i domandar l e i l cibo necessario 

alla sua a l imentaz ione . I l g i o r n o 22 o t t ob re la g iovane f e m m i n a succhiava ancora i l 
latte della madre , sebbene anch'essa fosse g i à madre e allattasse per p r o p r i o conto 

un aitro a n i m a l e l t o , f r u t t o del le sue viscere. È questo un caso s t raniss imo d i cu i 
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n o n t r o v o a l t ro esempio nella fauna terrestre : i l canguro r icerca ancora i l latte 
materno anche quando ha g i à p rodo t to uno o p i ù figli. Sezionando la m a d r e morta 
i n seguito ad un u r t o v io len t i ss imo cont ro l ' i n f e r r i a t a del la sua gabbia, facemmo 
al t re scoperte m o l t o interessant i . La borsa conteneva u n p icc ino g i à m o r t o , lungo 
7 c m . , ancora nudo, m a nato senza dubbio due mesi p r i m a : r i conoscemmo così che 
la f e m m i n a del canguro, i n certe circostanze al la t ta ne l medes imo tempo i figli di 
due pa r t i e i l n i p o t i n o . Tale era i n f a t t i i l caso nos t ro , p o i c h é la f e m m i n a da noi 
sezionata al lat tava appunto la f e m m i n a adul ta d i cu i abb iamo par la to p i ù sopra, già 
madre e nu t r ice a sua vo l ta , i l suo p icc ino e i l suo piccolo canguro nudo contenuto 

nella borsa » . 
Parecchi v iagg ia tor i che percorsero l 'Aus t r a l i a , r i fe r i scono che le f e m m i n e adulte 

salvano i lo ro p icc in i con un 'astuzia par t ico lare , specialmente quando si accor
gono d i essere fer i te . A l l o r c h é sanno d i n o n poter fugg i r e , to lgono i n f re t t a i l piccino 
dal la borsa, lo depongono a t e r r a e si a l lontanano volgendosi ind ie t ro ad ogni 
momen to per guardare la cara crea tur ina che hanno abbandonato ; così si lasciano 
raggiungere per amore del figlio e spesso ot tengono i l l o ro in ten to p e r c h è i l nemico, 
concentrando la sua at tenzione sulla madre , non bada al p icc ino . 

I l cibo del canguro è m o l t o va r i o . L ' e rba e le fogl ie degl i a lber i ne formano la 
base, m a v i si aggiungono pure diverse r ad ic i , corteccie d i var ia sorta, gemme, civaie 
e f r u t t a . I l cibo predi le t to del canguro è un 'e rba par t ico lare che prende appunto i l 
nome d i erba dei cangur i e de te rmina i l l o ro soggiorno; quest i a n i m a l i mangiano 
pure vo lon t i e r i i ramoscel l i p i ù tener i d i cer t i cespugli, le fog l io l ine delicate e sopra
tu t to le gemme delle piante d i basso fus to . Parecchi na tu ra l i s t i credettero che i l can
guro fosse un r u m i n a n t e : per quanto m i affaticassi a r iconoscere ne l canguro tale 
p r o p r i e t à , non m i f u possibile d i r i scon t ra rve la . I cangur i mast icano a lungo certe 
sostanze vegetal i , m a i l cibo che hanno i n g h i o t t i t o n o n r i t o r n a m a i nella bocca. 

I cangur i costituiscono la selvaggina p r inc ipa le del la l o r o pa t r ia , p e r c i ò vengono 
insegui t i accanitamente tanto dalle fiere quanto dagl i u o m i n i , ind igen i o bianchi. I 
negr i cercano d i ins inuars i s i lenziosamente i n mezzo ad un branco d i canguri pasco
lan t i e sanno i n s i d i a r l i per m o d o che a lmeno t r e o qua t t ro cadono i n loro potere. 
Nelle g r and i caccie i cacciator i si d i v i d o n o i n due g r u p p i : uno r imane indietro e 
l ' a l t ro spinge innanz i la preda avendo cura d i sorprender la men t re pascola. I poveri 
cangur i aggredi t i a l l ' i m p r o v v i s o , si vo lgono dal la par te che i n apparenza è libera e 
vengono uccisi dai cacciatori che l i aspettano al varco , nascosti f r a i cespugli. Gli 
Aus t ra l i an i sono pure o t t i m i maes t r i ne l l ' a r t e d i preparare e d i tendere lacci e reti 
d i ogni sorta. Ma i dann i p i ù g r a v i so f f e r t i dal le schiere dei cangur i dipendono dai 
cacciatori b i anch i . Questi si valgono d i qua lunque mezzo per dis t ruggere i l canguro: 
lo prendono coi lacci , lo uccidono colle a r m i da fuoco , lo incalzano coi cani da caccia 
semplicemente per uccider lo , lasciandolo p o i i m p u t r i d i r e nel le foreste. « Questa è 
appunto la ragione », scrive u n re la tore a n o n i m o , « per c u i i cangur i sono già scom
pars i da l con torno delle g r a n d i c i t t à e del le colonie p i ù estese. Se i l macello non 
c e s s e r à essi non t a rde ranno a scompar i re anche d a l l ' i n t e r n o de l paese. I danni che 
arrecano nel le ampie p ianure erbose n o n sono m o l t o cons iderevol i ; i n vicinanza delle 
colonie si r endono p i ù moles t i dei con ig l i e delle l e p r i che v i v o n o nei nos t r i paesi, 
m a ciò non giust i f ica per nu l la la caccia accanita d i cu i sono oggetto. Durante la notte 
entrano negl i o r t i va l icando le s iepi mang iano qualche p ian t ice l la , m a due colpi di 
luci le bastano per t e n e r l i i n d i e t r o . Io sono conv in to che ch i ins id ia cos ì ferocemente 
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[canguri n o n è i n g r ado d i a p p r e z z a r l i . Sebbene la pel le e la carne d i quest i a n i m a l i 

siano meno pregia te d i quel le de l ce rvo nos t ra le , hanno p u r sempre u n cer to va lore , 

contrariamente a c iò che si crede i n A u s t r a l i a . M o l t i d isprezzano la carne del canguro 

e non se ne cibano a f f a t t o , n e p p u r e ne i l u o g h i i n cu i la carne d i manzo o d i castrato 
è molto cara ; i negoz ian t i n o n pagano la pel le d i u n canguro adul to p i ù d i l i r e 1,25. 
Per conto m i o posso accer tare che l a carne d i questo an ima le n o n è pun to ca t t iva e 

che la pelle è p i ù f i n a d i que l l a de l v i t e l l o . G l i i nd igen i d icono che la carne del can
guro non è nu t r i en te , m a i o n o n lo credo. F i n c h é c i t r a t t e n e m m o nel la foresta i l m i o 
compagno ed io c o n t i n u a m m o a c iba rc i esc lus ivamente d i carne d i canguro senza 

provare per questo la p i ù leggiera debolezza. « Lasciate stare la f a r ina e mangiate 
la carne del canguro » , solevano d i r e g l i a b i t a n t i delle foreste, quando la nostra 
farina si guastava. N o n vog l io d i r e con c iò che la carne del canguro sia u n cibo s q u i 
sito; si deve annovera re senza d u b b i o f r a la selvaggina di secondo o d i terzo o rd ine , 
poiché è p iut tos to i n s i p i d a , r icca d i sangue e oscura d i co lore ; t u t t av ia , sebbene non 
possa competere col la carne d i cast ra to , n o n è pun to disprezzabi le . La coda del can
guro fornisce una mines t r a eccellente. 

« I l metodo m i g l i o r e che si possa adoperare ne l la caccia del canguro consiste 
disporre i n f i l a t u t t i i t i r a t o r i e ne l l ' i nca lza re la preda per mezzo d i u n cacciatore 

a cavallo, coadiuvato da v a r i can i . L ' i n d i v i d u o che sta a caval lo, esercita una parte 
importantissima nel la caccia. 1 cangur i si lasciano d i r ige re da qualunque parte e c o n 
servano sempre la d i r ez ione che hanno preso, possono d iv ide r s i i n va r i g r u p p i , ma 
non si a l lontanano m a i da l l a strada prescelta. 1 t i r a t o r i si f e r m a n o sotto g l i a lber i e 
aspettano i cangur i a l va rco . Qualche v o l t a la schiera dei cangur i fuggent i si p rec ip i ta 
contro la f i l a dei t i r a t o r i e la i n f r a n g e , ma i n generale, dopo le p r i m e fuc i la te i can
guri si d iv idono e c o n t i n u a n o a cor re re l ungo la f i l a dei t i r a t o r i . I b u o n i t i r a t o r i non 
stentano ad uccidere i c a n g u r i . P r i m a che i l branco fuggente si t r o v i a t i r o dei f u c i l i , 
uno dei t i r a t o r i deve sparare una fuc i l a t a per d i sperder lo ; g l i a l t r i debbono avere a 
propria disposizione a l m e n o due f u c i l i c a r i ch i ed essere p r e s s o c h é cer t i del l o ro colpo. 
Per conto m i o posso d i r e d i aver ucciso parecchie vo l t e qua t t ro cangur i i n una sola 
battuta. Non bisogna a f f r e t t a r s i a raccogl iere l ' i n d i v i d u o caduto al p r i m o colpo 
perchè s ' incorrerebbe nel pe r i co lo d i me t t e re i n fuga t u t t i g l i a l t r i . P u ò accadere che 
due canguri vengano f e r i t i da una sola pa l la e i l m i o vecchio compagno, sparando a 
destra e a s in is t ra , uccise q u a t t r o f e m m i n e i n due vo l te col la stessa p a l l a : t re d i 
quelle f emmine po r t avano u n p icc ino ne l la borsa vent ra le , per cui egli si p r o c a c c i ò 
sette canguri con due fuc i l a t e . Quando i cangur i n o n co r rono con t roppa v e l o c i t à , 
conviene r i c h i a m a r l i con u n fischio p e r c h è a l l o r a si f e r m a n o u n m o m e n t o ed alzano 
la testa come t u t t i g l i a l t r i a n i m a l i se lva t ic i . Del resto i cangur i hanno una v i t a 

molto tenace e con t inuano a co r r e r e per u n pezzo anche quando sono f e r i t i . 
« I l gran segreto per uccidere i l magg io r n u m e r o possibi le d i canguri consiste 

nell'usare la mass ima p rudenza e ne l lo sparare a t empo . Non bisogna sprecare le 
fucilate; p e r c i ò p r i m a d i scaricare i l f u c i l e , è necessario che i l canguro sia abbastanza 
vicino per essere f e r i t o poss ib i lmen te ne l co l lo . L a corsa al tu t to par t i co la re d i questi 
animali, i l l o ro m o d o d i procedere a sba lz i , compl icano a lquanto la caccia, ed è f a c i 

lissimo che u n b u o n t i r a t o r e , esperto i n tu t te le a l t re caccie, fal l isca parecchi colpi 
quando si t r a t t i d i uccidere u n canguro fuggente . Disgraziatamente debbo d i re che la 

caccia del canguro, q u a n d o è pra t ica ta t u t t i i g i o r n i per v a r i mes i d i seguito, d iven ta 
un po' t roppo m o n o t o n a ed u n i f o r m e . I l cacciatore desideroso d i conservare la p r o p r i a 

45. — BREHM, Animali, Voi. I I I . 
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d i g n i t à professionale deve avvic inars i ai cangur i ment re pascolano n e l l ' aperta 
campagna, prender d i m i r a i l maschio p i ù robusto , duce del la schiera, e ucciderlo 
con una buona fuc i la ta . È d i f f i c i l e f e r i r e l ' an imale nella par te superiore del corpo, 
p e r c h è i l col lo e i l torace sono m o l t i e s i l i ; invece i co lp i d i r e t t i al la parte inferiore 
n o n fa l l i scono quasi m a i . I coloni agia t i , s t ab i l i t i nel paese, sogliono inseguire i can
g u r i co l l ' a iu to d i cer t i cani a cui d à n n o appunto i l nome d i cani da canguri. I cani 
bene ammaes t ra t i n o n tardano a stancare i cangur i inseguendoli alla corsa, sopra 
tu t to a l l o r c h é i l suolo è u m i d o e mol l e e sanno scansare colla massima astuzia le armi 
pericolose della preda. Tu t tav ia la caccia del canguro n o n è sempre così facile e priva 
d i pe r i co l i come si potrebbe credere, p e r c h è questo an imale , così t r a n q u i l l o e pacifico 
i n apparenza, sa d i fenders i benissimo i n caso d i bisogno. G l i a r t i posteriori hanno 
una forza s t r ao rd ina r i a e i l quar to d i to è p rovveduto d i un 'ungh ia robustissima colla 
quale i l canguro arreca a l nemico g rav i e pericolose fe r i t e . I cani giovani imparano 
presto a l o ro spese ad essere p ruden t i , p e r c h è i l canguro fuggente l i ferisce spesso 
i n modo abbastanza grave cogl i a r t i pos te r io r i . Al l 'occorrenza i l canguro si difende 
anche coi d e n t i : v i d i una vo l ta u n maschio adul to i l quale abbracciava un cane cogli 
a r t i an t e r i o r i e cercava d i m o r d e r l o . Anche l ' uomo deve usare una certa prudenza 
per n o n r icevere una prova efficace della forza s t raord inar ia d i cui sono dotati gli 
a r t i pos t e r io r i de l canguro ; i l cacciatore f a r à bene d i tagliare subito i tendini delle 
zampe pos te r io r i della preda conquistata, p e r c h è i l canguro fe r i to morta lmente con
t inua a t i r a r calci colle e s t r e m i t à pos te r io r i . Corsi due volte pericolo d i essere ferito 
da u n canguro i l quale m i g e t t ò a t e r ra per m o d o da acciecarmi e da rendermi sordo 
momentaneamente . Per f o r t u n a l ' an imale non era abbastanza v ic ino per f e r i r m i colle 
unghie , m a sol tanto colla p ian ta dei p ied i . Un ' a l t r a vol ta venn i aggredito da un vecchio 
maschio, i l quale per fo r tuna cadde a t e r ra spossato dalla fatica, p r ima di espli
care le sue forze sulla m i a povera persona ». 

T u t t i i cangur i sopportano abbastanza bene la s c h i a v i t ù : si cibano d i fieno, di 
erbaggi , d i fogl ie , d i rape, d i granaglie e d i pane; durante l ' inverno non hanno 
bisogno d i loca l i r i sca ldat i i n modo par t ico lare e si r ip roducono senza difficoltà, 
mediante le cure oppor tune . Gradiscono m o l t o i l caldo e godono volont ie r i i caldi 
raggi del sole, m a n o n sof f rono i r i g o r i i n v e r n a l i e l ' u m i d i t à della neve, p u r c h é pos
sano r i covera r s i i n u n cantuccio asciutto e r i pa ra to dai v e n t i . Siccome i l canguro è 
u n an imale sobr io e resistente al f reddo , abbonda nei G i a r d i n i Zoologic i , dove l 'uomo 
lo al leva p rod igandog l i ogni sorta d i cure . Per conto m i o non credo che i l canguro 
possa corr ispondere i n avveni re alle speranze che l ' u o m o fonda sopra i l suo alleva
men to . Esso non m i pare u n an imale adatto a popolare i g rand i parchi e le tenute 
d i caccia. Abbandona te alle p rop r i e forze, le specie p iù grosse non potrebbero sop
por ta re i r i g o r i del nos t ro c l i m a e d ' a l t ra parte non si mol t ip l i cano abbastanza 
rap idamente per r i popo la re i d i s t r e t t i d i caccia, o r m a i t roppo scarsi d i selvaggina. 
L ' u t i l i t à del canguro m i pare i no l t r e abbastanza problemat ica . Invece le specie più 
piccole, accudite i n m o d o oppor tuno , po t rebbero cost i tu i re un leggiadro ed elegante 

o rnamen to dei pa rch i . 
A l c u n i a n n i o r sono i l barone F i l i p p o d i B ò s e l a g e r c e r c ò d i i n t r o d u r r e i l Wallaby 

di Bennett i n Germania e p i ù p rop r i amen te ne l la p rov inc i a del Reno, i n una foresta 
d i circa 5 0 0 e t t a r i , che si t rova ne i d i n t o r n i d i H e i m e r z h e i m . Nel 1887 vennero in t ro 
d o t t i i n questa foresta 5 cangur i , 2 maschi e 3 f e m m i n e . Essi passarono l ' inverno in 
l i b e r t à , soppor tando i l f r eddo che discese fino a 22,5 g rad i C. e la neve altissima; 
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siccome n o n avevano t r o v a t o subi to le p r o v v i s t e d i cibo collocate nel la foresta 
appunto pe l l o r o uso si p rocacc iarono a lungo colle p r o p r i e forze i l cibo quo t id i ano . 
Più t a r d i , quando ebbero scoperto i l prezioso tesoro, d i v o r a r o n o le rape, i fasci d i 
avena e sopra tu t to le castagne. Nel mese d i n o v e m b r e una f e m m i n a f u t rova ta m o r t a 
nella fores ta : aveva u n p icc ino nel la borsa e forse era stata uccisa da u n cacciatore; 
due maschi e u n a f e m m i n a , p r o b a b i l m e n t e insegu i t i da qualche cane, si dispersero 
nella fores ta ; t u t t a v i a la f e m m i n a p o t è essere r ipresa e p a s s ò l ' i nve rno nel la s ta l la ; 
uno dei masch i p e r d u t i venne ucciso i n u n d is t re t to d i caccia collocato a l la distanza 
di circa 3 ore d a l p r i m o ; l ' a l t r o scomparve per sempre, m a è cer tamente Io stesso 
ind iv iduo ucciso per isbagl io presso Ke lbe rg ne l l ' o t tob re del 1889 . Dei c inque can 
gur i i n t r o d o t t i ne l l a fores ta n o n r i m a n e v a p i ù che una f e m m i n a ; nel la p r i m a v e r a 
del 1888 v i si aggiunse l ' a l t r a f e m m i n a g i à tenuta i n s c h i a v i t ù e u n maschio p r o 
veniente da P a r i g i : quest i t r e a n i m a l i v ivevano ins ieme e f u r o n o osservat i sovente 
dal barone d i B ò s e l a g e r , i l quale r i fer i sce quanto segue i n t o r n o ad essi : « Pareva 
che fossero assai p i ù cau t i dei c a p r i o l i e do ta t i d i sensi p i ù f i n i . I n f a t t i , men t r e 
pascolavano i n compagn ia de i c a p r i o l i , avve r t i vano la nostra presenza m o l t o p r i m a 
dei lo ro compagn i ». I l 20 agosto 1888 i l nos t ro osservatore si era appostato sopra 
una specie d i p u l p i t o per osservare l iberamente i l contegno d i u n grosso capr io lo d i 
sesso maschi le : « In tes i un f rusc io nei cespugli v i c i n i , qualche cosa sc ivo lò sotto i l 
mio osservator io e c rede t t i che i l capr io lo fosse g i u n t o . Ma osservai subi to che i l can
guro r i m a s t o ne l la s ta l la bat teva fo r t emen te i l suolo colle zampe pos t e r io r i . 1 cangur i 
che appar tengono a questa specie si avver tono appunto a vicenda i n tal modo , ed 
emettono pure u n suono par t ico la re che r i c o r d a i l no to « Pax-Pax » dei con ig l i . 
Intanto c o m p a r v e r o due g i o v a n i cangur i , p i ù grossi delle nostre l e p r i , i qua l i si i n s i 
nuarono con p rudenza i n u n cantuccio r i p a r a t o » . È chiaro che questi cangur i si 
trovano ben iss imo ne l la l o r o nuova pa t r i a e v i s i m o l t i p l i c a n o senza d i f f i co l t à ; i n f a t t i 
malgrado le disgrazie i n e v i t a b i l i ne i casi d i t a l sorta, nel 1890 i l barone i l i B ò s e l a g e r 
scriveva quan to segue ne l « Cacciatore » , g iorna le della caccia: « I nos t r i cangur i 
formano a t tua lmen te una f a m i g l i a che d i v e n t e r à sempre p i ù numerosa co l l ' andar del 
tempo » . E g l i r i fe r i sce i seguenti ragguagl i i n t o r n o al le l o r o f a c o l t à i n t e l l e t t u a l i : 
« I cangur i possono competere con t u t t i g l i a n i m a l i selvat ic i dei nos t r i paesi r i gua rdo 
allo sv i luppo dei sensi, e ognuno p o t r à convincersene quando si saranno m o l t i p l i c a t i 
per modo da poter essere osservat i con qualche di l igenza e i n s id i a t i coi so l i t i m e t o d i 
di caccia. I caccia tor i vedranno a l lo ra se è po i tanto facile soggiogar l i coll 'astuzia. 
A me pare che siano assai p i ù sca l t r i delle v o l p i , tanto decantate per la lo ro astuzia ». 

* 
* * 

I C A N G U R I D A I P I E D I G R O S S I o C A N G U R I P R O P R I A M E N T E D E T T I ( M A C R O P U S ) c o m 
prendono 23 specie, tengono i l p r i m o posto f r a i 7 gener i e le 38 specie annovera t i 
nel l ' in t iera s o t t o - f a m i g l i a e si d i s t inguono pe l muso nudo , per g l i orecchi ben s v i l u p 
pati, pei p e l i della nuca r i v o l t i a l lo i n g i ù , per la s t r ao rd ina r i a d i f ferenza d i lunghezza 
che si osserva f r a g l i a r t i a n t e r i o r i e i p o s t e r i o r i , per l ' ungh ia lunghiss ima dei p i ed i 
poster ior i e per la coda robus ta , assot t igl iata verso la pun ta e coperta d i pe l i l i s c i . 

Il CANGURO GIGANTE O CANGURO PROPRIAMENTE DETTO (MACROPUS GIGANTEUS, 

M, major, ecc.) appar t iene al le specie p i ù grosse della f a m i g l i a . I co lon i lo ch i amano 
B O O M E R . Quando s tanno d i r i t t i i maschi m o l t o vecchi hanno press' a poco la s ta tura 



708 Ordine quattordicesimo: Marsupiali 

de l l ' uomo; la lo ro lunghezza misura circa 3 m . d i cui 90 c m . spettano alla coda; il 
peso var ia f r a 100 e 150 Kg. La f e m m i n a è circa u n terzo p i ù piccola del maschio. 
I l pelo è fitto, liscio e m o r b i d o , quasi lanoso ed ha una t in t a b runo-gr ig ias t ra difficile 
da descrivere. Gl i a r t i a n t e r i o r i , le t ib ie e i ta rs i sono b ianchi o bianco-gr igias t r i , le 
di ta nericcie; la testa ha la medesima t in t a del dorso e presenta d 'ambo i lati varie 
striscie p iù scure; negli i n d i v i d u i p r o p r i de l l 'Aus t ra l i a Occidentale la parte esterna 
degli orecchi è quasi sempre p iù chiara della testa ed è invece p iù scura in quelli 
che abitano la parte orientale del paese. La coda brunicc ia si oscura gradatamente 
verso l ' e s t r e m i t à ed è affatto nera alla punta . 

Cook scoperse i l canguro gigante nel 1770 sulle coste della Nuova Galles del Sud, 
e secondo una denominazione degli ind igen i , g l i diede i l nome che p i ù t a rd i servì a 
designare l ' i n t i e ra f amig l i a . Questa specie abita tu t ta l 'Aus t ra l i a e la Tasmania e si 
d iv ide i n tre sottospecie d i cui la p iù dif fusa è appunto indigena della Tasmania. I l 
canguro v ive nelle ampie dislese erbose o sparse d i rade boscaglie, tanto comuni nel
l 'Aust ra l ia . Pare che nell 'estate si r i t i r i v o l o n t i e r i f r a i cespugli p iù fitti onde ripararsi 
da l l ' a rdore del sole mer id i ano . Le caccie accanite d i cu i f u ed è tu t to ra oggetto Io 
hanno respinto ne l l ' i n te rno del paese dove p e r ò d iven ta sempre p i ù raro . Vive in 
branchi , sebbene non sia tanto socievole come si credeva i n passato, giudicando dalla 
r iun ione d i parecchie f amig l i e . 

I n generale non si vedono insieme p iù d i t re o qua t t ro i n d i v i d u i e anche questi 
non sono legati da nessun v incolo d i amic iz i a ; ognuno d i essi bada a s è e fa indipen
dentemente i l fat to suo. I pascoli m i g l i o r i sono popola t i da un maggior numero di 
canguri i qual i to rnano a separarsi appena la loca l i t à è s f ru t ta ta . Si credette che i 
maschi fossero i d i r e t t o r i dei s ingol i b ranchi , p robab i lmen te a m o t i v o della loro alta 
statura che l i designa appunto a tale onore, ma p iù t a r d i si r iconobbe che ciò non è 
vero . T u t t i g l i osservatori sono concordi ne l l ' a f fe rmare che i l canguro è i n sommo 
grado t i m i d o e pauroso e permet te d i rado a l l ' u o m o d i avv ic inarg l i s i nel modo desi
derato. I l Gould, autore d i un 'opera pregevolissima in to rno ai m a m m i f e r i dell'Australia, 
dice quanto segue al r iguardo del canguro fuggente : « Ricordo con part icolare predi
lezione u n bel boomer che si d r i z z ò a l l ' i m p r o v v i s o nella p i anura scoperta e fuggì a 
precipizio. Da p r inc ip io a l zò la testa per squadrare i suoi n e m i c i e osservare nello 
stesso tempo qual v ia g l i rimanesse aperta; po i , senza perdere u n istante, si slanciò 
innanzi dandoci occasione d i contemplare la corsa p i ù sfrenata che dar si possa. Per
corse d 'un sol t ra t to senza f e rmars i 14 mig l i a ingles i , e, avendo guadagnato terreno, 
non dubi ta i punto che ci sfuggisse. Ma per sua sventura aveva preso la direzione di 
una l ingua d i ter ra che s ' inol t rava nel mare per circa due m i g l i a . Giunto sul limite 
della l ingua d i te r ra f u costretto a tu f fa rs i i n mare onde sfuggire a nuoto. I l braccio 
d i mare che lo separava dal la ter ra f e rma era largo a l l ' i nc i r ca 2 m i g l i a ed una brezza 
gagl iarda spingeva le onde cont ro i l suo corpo. Ma non g l i restava a l t ra scelta: o 
d i a f f ron ta re i cani o cercare la salvezza nel mare . L a povera bestia si tu f fò all'istante 
nelle onde senza la p i ù piccola esitazione e i n c o m i n c i ò a nuotare con ardore, sebbene 
le onde minacciassero d i t ravolger la . Tu t tav ia , i n capo a qualche t empo f u costretto a 
to rnare ind ie t ro , e a l lora , a f f ran to e spossato com'era , cadde presto i n b a l ì a dei suoi 
nemic i . Tenendo COL.,0 delle svolte fat te , la distanza percorsa da quel canguro durante 
la sua fuga non era certo in fe r io re a 18 m i g l i a e i l t r a t to d i mare ch'esso aveva 
at traversato a nuoto era senza dubbio d i due m i g l i a . Non sono i n grado d i valutare 

i l t empo inpiegato da l canguro nel la sua fuga, m a credo che due ore dovevano i 
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essere t rascorse quando giunse a l la pun ta del la penisola dove correva ancora col la 
ve loc i t à p r i m i t i v a » . 

Dopo i r agguag l i precedent i poco m i resta da aggiungere i n t o r n o al la v i t a del 
canguro g igante , p o i c h é f r a tu t t e le specie de l la f a m i g l i a , questa è la p i ù conosciuta 
ed osservata. Ogg id ì i l canguro gigante è p i ù r a r o anche in s c h i a v i t ù , essendo meno 
comune ne l la sua pa t r i a . Quando è accudi to i n m o d o razionale v ive lungamente i n 
s c h i a v i t ù ; ce r t i i n d i v i d u i vissero i n Eu ropa 4 0 - 2 5 a n n i . 

Almaturn [Macropus thetidis). Vs della grandezza naturale. 

Mentre i cangur i p r o p r i a m e n t e de t t i comprendono le specie p i ù grosse del genere 
di cui t r a t t i a m o , le specie p i ù piccole sono r i u n i t e nel g ruppo dei W A L L A B Y . Una 
delle f o r m e p iù leggiadre ed eleganti d i questo g ruppo è I ' A L M A T U B O O P A D E M E L O N 

( M A C R O P U S T H E T I D I S , Halmaturus thetidis e nuchalis). L ' a l m a t u r o acquista appena 
un terzo del la m o l e del c a n g u r o ; la sua lunghezza giunge appena a m . 4 , 1 , d i cui 
45 c m . spettano al la coda. I l pelame è lungo e m o r b i d o ; nel la par te super iore del 
corpo ha una bella t i n t a g r i g i o - b r u n a che passa a l rosso ruggine sulla nuca. La parte 
infer iore del co rpo è b ianco o b ianco-g ia l lognola ; i f i anch i sono rossicci, i p ied i d i 
color b r u n o u n i f o r m e , g l i a n t e r i o r i g r i g i ; la coda coperta d i pe l i co r t i e r u v i d i è g r ig ia 

super iormente e b i anco -b run icc i a i n f e r i o r m e n t e . 
L ' a l m a t u r o abi ta le r e g i o n i boscose de l Queensland del Sud, della Nuova Galles del 

Sud e del la V i t t o r i a ; v i v e isolato o in p icco l i b ranch i ed è accanitamente perseguitato 
dagli i nd igen i e da i co lon i per la sua carne sapor i ta che rassomigl ia a quella del la 
nostra lepre . Nel m o d o d i v i v e r e n o n si d is t ingue af fa t to dal le specie a f f i n i . Ebb i 
occasione d i osservare negl i i n d i v i d u i t enu t i in s c h i a v i t ù , che, m en t r e saltano, questi 
animal i hanno l ' a b i t u d i n e d i tenere g l i a r t i a n t e r i o r i p iu t tos to discosti da l corpo e 
allargati verso i l a t i del medes imo , men t re le a l t re specie l i tengono conser t i . Tale 
p a r t i c o l a r i t à serve a d i s t inguere a p r i m a vis ta l ' a l m a t u r o da i suoi a f f i n i p i ù p r o s s i m i . 
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Una coppia d i a l m a t u r i aff idata alle m ie cure aveva u n contegno esemplare come si 
osserva nella maggior parte dei marsup ia l i , m a si compor tava mal i s s imo colle specie 
a f f i n i . 

U n wal laby maschio (Macropus billardierii), che p e n e t r ò per caso nel recinto 
dei due a l m a t u r i , venne aggredito per gelosia da l l ' a lma tu ro maschio ed accet tò i l 
duello, nel quale, se non lasc iò la pelle, l a sc iò a lmeno i pe l i . Quando m i accorsi che 
la lotta era g ià impegnata , esso aveva tut ta la parte posteriore della schiena pelata e 
scorticata i n v a r i pun t i . I l wa l laby lo aveva senza dubbio gettato a te r ra e calpestato 
con violenza colle zampe pos te r ior i . Anche la f e m m i n a presentava qualche graffiatura, 
f r u t t o della sua r i t ros ia verso i l wal laby , ancora scapolo e ignaro delle gioie coniugali. 

* 
* * 

Le sei specie d i C A N G U R I D I M O N T E ( P E T R O G A L E ) abi tano la montagna. Hanno 
mole mediocre e si dis t inguono dai canguri dai grossi p ied i pei v a r i caratteri della 
dentatura, per le brevi unghie dei p iedi pos ter ior i e per la coda ricca d i peli all'estre
m i t à e d i uguale grossezza tanto nella parte anter iore quanto nella parte posteriore. 

Il CANGURO DI RUPE proprio dell'Australia meridionale (PETUOGALE PENICILLATA, 

Macropus e Heteropus penicillatus, albogularis, ecc.), giunge alla lunghezza di 
m . 1,25, compresa la coda lunga a l l ' inc i rca come la m e t à del corpo. È d i color grigio-
purpureo-scuro ; i fianchi hanno una t in ta bruno-biancas t ra , la parte posteriore del 
corpo è nera, la parte in fe r io re b runa o gial lognola , b i anch i i l men to ed i l petto; 
le guancie bianco-grigiastre presentano una striscia scura poco accennata; i l margine 
degli orecchi scuri è g ia l lo , i p ied i e la coda sono ne r i . 

Il CANGURO DAI PIEDI GIALLI (PETROGALE XANTHOPUS), proprio dell'Australia 

orientale, ha press'a poco la mole del canguro d i rupe . È d i color bruno-rossiccio-
pall ido screziato d i g r ig io : sulla l inea mediana del dorso scorre una striscia p iù scura; 
la parte in fe r io re del corpo è bianca come una str iscia trasversale che scorre sulle 
coscie. Sui fianchi si osserva una str iscia longi tud ina le nericcia , esattamente separata 
dalla parte infer iore del corpo che è bianca ; i l tarso è g ia l lo , la coda cerchiata d i giallo 
e di b runo-nero . Tanto ne l canguro d i rupe quanto nel canguro da i piedi gial l i si 
osservano differenze p i ù o meno notevol i nella colorazione del pelame. 

Le montagne de l l 'Aus t ra l i a mer id iona le albergano i cangur i d i rupe di cui i l 
numero è abbastanza considerevole; tu t tav ia questo an imale si vede d i rado perchè 
è mol to amico delle tenebre ed esce ra ramente dalle sue buche p r i m a del tramonto. 
L 'ag i l i t à con cui balza sui d i r u p i e sulle pare t i rocciose farebbe onore ad una scimia. 
La sua ab i l i t à ad a r rampica r s i sulle balze scoscese dei m o n t i lo protegge dalle insidie 
de l l ' uomo e degli a l t r i nemic i i qua l i invece s ' impadroniscono p iù faci lmente delle specie 
a f f i n i . I I canguro d i rupe d iventa soltanto preda d i u n cacciatore m o l t o esperto che 
abbia scovato da v ic ino i piccol i sent ier i ch'esso ha l ' ab i tud ine d i percorrere andando 
e r i t o rnando dal pascolo. Gl i ind igen i seguono le sue o r m e fin presso la caverna dove 
suole nascondersi durante la g iornata ; m a tale caccia r ichiede la pazienza instanca
bi le del selvaggio e l 'europeo v i r i nunz ia con prudenza . Pare che i l dingo i l quale 
abita spesso le medesime tane uccide qualche vo l ta i l canguro d i rupe al l ' improvviso, 
senza darg l i i l t empo di riconoscere i l per icolo che lo minacc ia , p e r c h è se avverte la 
presenza del nemico, i l canguro si met te i n salvo con poch i ba lz i . La sua agili tà gli 
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permette d i raggiungere senza fat ica i luogh i p i ù elevati e inaccessibi l i . Gl i i nd igen i 
accertano che i l canguro d i rupe abi ta a preferenza le caverne che hanno parecchie 
uscite. I n generale g l i i n d i v i d u i f e r i t i vanno genera lmente pe rdu t i pel cacciatore, p e r c h è 
pochi i s t an t i p r i m a d i m o r i r e si r i cove rano i n qualche buca i n cu i sp i rano. 

I n questi u l t i m i t e m p i i l canguro dai p ied i g i a l l i e i l canguro d i rupe comparve ro 
ripetutamente i n E u r o p a dove ab i tano la magg io r parte dei G ia rd in i Zoologic i . A s t r a 
zione fat ta dal l o ro con t i nuo desider io d i a r r ampica r s i dapper tu t to , non si d i s t inguono 
per nul la dal le specie a f f i n i nel m o d o d i c o m p o r t a r s i . Si a r r ampicano v o l o n t i e r i sulle 
roccie a r t i f i c i a l i col locate nel le l o ro gabbie e p rendono g l i a t teggiament i p i ù svar ia t i 
che si possano i m m a g i n a r e . Balzano sulle in fe r r i a t e alte 2 o 3 m e t r i , p o i c h é n o n sono 
solamente o t t i m i sa l t a to r i , m a r a m p i c a t o r i nel vero senso della pa ro l a : quando non 
hanno lo spazio necessario per prendere Io slancio si compor t ano diversamente nel 
loro salto. G l i i n d i v i d u i che appar tenevano al G ia rd ino Zoologico d i Francofor te , dice 
Haache, sa l ivano spesso su l te t to del po l l a io , a l to circa 2 m . , a r rampicandos i sulla tela 

metallica che r i n c h i u d e v a i l r ec in to . 
Accudi t i i n m o d o raz iona le , i c angur i d i rupe si r i p r o d u c o n o fac i lmente anche in 

i schiavi tù , come i l o r o a f f i n i . 

Il CANGURO LEPORINO (LAGORCHESTES LEPOROIDES, Macropus leporoides), così 
chiamato p e r c h è r i c o r d a la lepre t an to ne l l ' i ndo le quan to nel colore del man te l lo , 

rappresenta u n a l t r o genere del la so t t o f amig l i a d i cu i t r a t t i a m o . Questo an imale ha 
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una lunghezza d i 60 c m . d i cu i circa 35 c m . spettano al la coda. I l corpo è allungato, 
le zampe e le unghie so t t i l i , i p iccol i p ied i an t e r io r i a r m a t i d i unghie aguzze. I l muso 
è coperto d i pe l i m o r b i d i come i l v e l l u t o ; g l i orecchi r ives t i t i i n te rnamente d i lunghi 
pe l i b ianchi ed esternamente d i pe l i ne r i e b i anch i sono aguzzi e d i r i t t i . I l rimanente 
del pelame ha una t in t a s imi le a quella che dist ingue i l mante l lo della lepre ; i pel i che 
r ivestono la parte superiore del corpo sono ne r i alla radice, bruno-ross icc i nel mezzo, 

Canguro leporino (Lagorchestes leporoides). ì / b della grandezza naturale. 

b ianco-ruggine presso l ' e s t r e m i t à e ne r i al la punta . Sul petto e sul ventre sono grigi 
e b ianco-ruggine . Sulla gamba si osserva una macchia scura; le zampe sono screziate 
d i g r ig io ; i pe l i del muso sono ne r i e b i anch i . 

I l canguro lepor ino abita la maggior parte de l l 'Aus t ra l i a cent ra le ; nel suo modo 
di v ivere r icorda mol t i s s imo la lepre . È u n animale no t t u rno come questa; d i giorno 
r i m a n e nascosto nel suo covo e permet te ai cacciatori e ai cani d i avvicinarsi alla 
sua buca ; balza v ia soltanto a l l ' u l t i m o m o m e n t o sperando d i nascondersi grazie 
al suo mante l lo che ha press'a poco i l colore del suolo. I n f a t t i inganna sovente i cani 
ed anche quando fugge innanz i ad essi mette i n uso astuzie s i m i l i a quelle della 
lepre cambiando a l l ' i m p r o v v i s o d i di rezione. A questo propos i to m e r i t a d i essere 
citata la seguente osservazione del G o u l d : « I n una grande pianura dell 'Australia 
mer id iona le si dava la caccia ad u n canguro l epor ino con due o t t i m i cani . Quando 
ebbe corso per circa u n quar to d i m i g l i o l ' an imale fece una r ap ida svolta e si diresse 
verso d i me. 1 cani lo incalzavano. R imas i per fe t tamente i m m o b i l e per modo che 
esso giunse alla distanza d i 6 m . da me senza a v e r m i veduto . Con m i o sommo 
stupore n o n p i e g ò n è a destra n è a s in is t ra , m a s p i c c ò u n enorme *alto al d i sopra 
de'la m i a testa. Non m i f u possibile d i uccider lo con una fuc i la ta » . 
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* 
* * 

L ' a t t i t u d i n e ad a r r a m p i c a r s i g iunge al suo apogeo nei C A N G U R I A R B O R E I ( D E N D R O -

L A G U S ) del la Nuova Guinea e del Queensland se t tent r ionale . Questo genere comprende 
quat t ro specie e s i d i s t ingue per g l i a r t i a n t e r i o r i g r a n d i , r obus t i e poco meno s v i l u p 
pati dei p o s t e r i o r i . G l i i n c i s i v i del la mascel la super iore hanno una grossezza p r e s s o c h é 

Canguro orsino (Dendroìagus ursinus). 1 / 1 della grandezza naturale. 

uguale; i can in i sono genera lmente assai p iù p iccol i degl i i n c i s i v i . Le ungh ie del 
quarto e del q u i n t o d i t o degl i a r t i pos t e r io r i sono adunche come quelle che si osser
vano nelle d i ta deg l i a r t i a n t e r i o r i , m a n o n già d i r i t t e e coniche come le unghie dei 
canguri che appar tengono ag l i a l t r i gener i della so t to famig l i a d i cui t r a t t i a m o . I l 
C A N G U R O O R S I N O ( D E N D B O L A G U S U R S I N U S ) della Nuova Guinea rappresenta appunto 
i l genere dei cangur i a r b o r e i . È u n an imale p iu t tos to grosso, lungo m . 1,25; la coda 
misura a l l ' i nc i r ca la lunghezza d i 50 c m . I l corpo è tozzo e robus to , la testa corta . I I 
pelame si compone d i pe l i l i s c i , ne r i e b r u n i c c i alla rad ice ; le punte degl i orecchi , 
la faccia e le pa r t i i n f e r i o r i del corpo sono b rune , le guancie g ia l lognole ; l 'occhio è 

circondato da u n cerchio p i ù scuro. 
T u t t i g l i osservator i sono concord i ne l l ' a f f e rmare che i cangur i a rbore i sono g l i 

animal i p i ù s t ran i del la fauna te r res t re : balzano al legramente sui r a m i degli a lbe r i e 
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tengono uno dei p r i m i post i f r a i m a m m i f e r i r a m p i c a t o r i . I l canguro arboreo sale 
e scende sui t r onch i degli a lber i co l l ' ag i l i t à dello scoiattolo ; m a l 'aspetto medesimo 
del suo corpo, g l i a r t i l ungh i ss imi e i l pelo scuro lo rendono poco adatto a v ivere sugli 
a lber i , p e r c i ò l 'osservatore r i m a n e a t toni to per la merav ig l ia quando esso balza improv
visamente dal suolo sopra u n albero e si aggira f r a i r a m i f less ib i l i delle piante d'alto 
fusto. I l canguro ors ino si ciba a preferenza d i fogl ie , d i gemme, d i ge rmog l i e proba
bi lmente anche di f r u t t a . 

Si vede d i rado i n s c h i a v i t ù . Ne v i d i uno solo che v iveva ne l Gia rd ino Zoologico 
di Ro t t e rdam, chiuso i n una gabbia poco adatta ai suoi b isogni , per cui non poteva 
mettere i n mostra tu t ta la sua ag i l i t à . Tentai invano d i comperar lo . I l m i o collega 
Rosenberg m i scrive d i aver accudito u n canguro ors ino insieme ad un individuo 
appartenente ad una specie af f ine . « Ambedue questi canguri si addomesticano facil
mente, si avvezzano al lo ro guardiano e non hanno nessuna paura dei cani . 1 miei 
correvano l iberamente dapper tu t to e m i seguivano passo a passo, spiccando ripetuti 
salti cogli a r t i pos ter ior i . Per a r rampica r s i a f fer ravano i l t ronco o i l r amo coi piedi 
an te r io r i . Davo loro a mangiare c ib i vegetal i e specialmente f r u t t i d i Pisang; per man
giare stavano seduti sugli a r t i pos te r io r i come le scimie, por tavano i l cibo alla bocca 
cogli a r t i an te r io r i e lo mangiavano. I l canguro ors ino è noto a t u t t i i Papuas della 
Nuova Guinea col nome d i N I A A I ; essi g l i d à n n o sovente la caccia e spesso Io portano 
v ivo a Ternate ». 

I cangur i m i n o r i appar tenent i al la seconda so t to famig l ia , che comprende 4 generi 
e 9 specie, prendono i l nome d i C A N G U R I M U R I N I ( P O T O R O I N A E ) . Essi rassomigliano 
ancora mo l to ai lo ro a f f i n i p i ù grossi, t u t t av ia se ne d is t inguono n o n soltanto per la 
mole p i ù piccola, m a anche per le lunghe unghie che si osservano nelle di ta mediane 
degli a r t i an t e r i o r i e sopratut to per la denta tura , p o i c h é la mascella superiore è 
sempre provveduta d i den t i canini per lo p i ù assai ben sv i l uppa t i . Questa sottofa
m i g l i a è l i m i t a t a al continente austral iano e al la Tasmania . 

* 
* * 

Una delle specie p i ù grosse dei cangur i m u r i n i è la B E T T O N G I A ( B E T T O N G I A P E N I 

C I L L A T A , ogilbyi e gonidi, Hypsiprymnus penicillatus e ogilbyi, Macropus penicil
latus). Questo an imale è grosso come u n conig l io , ha orecchi b rev i s s imi e rotondi e 
pelame piut tosto lungo. La parte superiore del corpo è b r u n o - g r i g i a e screziata di 
nero e d i bianco ; la parte in fe r io re ha una t i n t a b ianco-sudic ia o g ia l lognola . La bet
tongia si dis t ingue i n m o d o par t ico lare per una cresta d i pe l i l u n g h i , ne r i e f o l t i che 
adorna l ' u l t i m o terzo del la coda. L a lunghezza complessiva de l l ' an ima le è d i 67 cm. 
di cu i 31 c m . spettano alla coda. La bet tongia abi ta t u t t o i l cont inente australiano ad 
eccezione delle p a r t i p i ù se t ten t r iona l i . I l Gou ld r i fe r i sce quanto segue in to rno al suo 
modo d i v ivere e d i c o m p o r t a r s i : 

« Come le a l t re specie che appar tengono al lo stesso genere, la bet tongia scava nel 
suolo u n ' a m p i a buca e v i r i pone i l suo n ido cost i tu i to d i erba, d i cu i i l colore si confonde 
con quel lo del te r reno. I n generale i l n ido del la be t tongia si t r o v a i n una macchia 
er bosa o presso u n f i t t o cespuglio. I l maschio v i passa la g io rna ta solo o i n compagnia 
della sua f e m m i n a ed ha sempre cura d i ch iuderne accuratamente l ' ingresso. Ma gli 
ind igen i non si lasciano ingannare per questo. Scoprono p r e s s o c h é ogn i n ido e ucci
dono la betto/ igia con una fo r t e bastonata. 
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« Mer i t a d i essere no ta to i l m o d o con cu i la be t tongia por ta a l suo n ido l ' e rba secca 
che le abbisogna, va lendos i del la coda prensi le . Avvo lge l ' e rba col la coda facendone 

un fascio e lo t r aspor ta ne l n i d o , o f f r endo al l 'osservatore uno spettacolo s ingola r i ss imo. 
Anche g l i i n d i v i d u i t enu t i i n s c h i a v i t ù t r aspor tano i n m o d o analogo ne l l o r o g iac ig l io 
ciò d i cu i hanno b i s o g n o : a lmeno c o s ì facevano q u e l l i accudi t i dal conte Derby nel 
suo parco d i K n o w s l e y . 

Bettongia (Bettongia penicillata). 1 / i della grandezza naturale. 

« Ne l l 'Aus t r a l i a le bet tongie abi tano le p ianure asciutte e le col l ine scarsamente 
coperte d i a l be r i e d i boscaglie. Non f o r m a n o schiere cost i tui te , m a aggregazioni 
composte d i m o l t i i n d i v i d u i . Verso sera vanno i n cerca d i cibo. Mangiano erbe e r ad ic i 
che si procacciano senza fa t ica , scavando i l suolo. Le buche scavate nelle boscaglie 
rivelano la l o r o presenza a l cacciatore. Quando vengono sorprese d i g i o r n o si a f f re t tano 
con una v e l o c i t à s t r ao rd ina r i a a cercare una buca nella te r ra , f r a i sassi, i n mezzo 
agli a lberi e v i si nascondono al p i ù presto » . 

* 
* * 

Il CANGURO MURINO (POTOROUS TRIDACTYLUS e murinus, Hypsiprymnus setosus, 
apicalis e myosurus, Macropus minor, ecc.) si r iconosce fac i lmente per la testa a l l u n 
gata, per le gambe cor te e per la coda d i topo . I l suo corpo è lungo 4-0 c m . e la coda 
25 cm. I l corpo è cor to e tozzo, i l co l lo grosso, la coda i n gran parte nuda è lunga, 
piatta, f o r n i t a d i squame e d i ane l l i abbastanza d i s t i n t i e d i scarsi pel i co r t i e r i g i d i . 
I l pelo lungo , increspato e luc ido è d i co lor b runo- scu ro con r i t iessi n e r i e b r u n o -

pallidi supe r io rmen te , b i anco-g ia l logno lo o b ianco-sudic io i n f e r i o r m e n t e . 1 s ingol i pe l i 
sono oscuri a l la r ad ice ; q u e l l i che r i c o p r o n o la par te super iore del corpo hanno la 
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punta nera, m a sono f r a m m i s t i a pe l i p i ù co r t i f o r n i t i d i punte gia l le . L a coda è bru-
niccia al la radice e nel la parte superiore, nera i n f e r i o r m e n t e e ai l a t i . 

I l canguro m u r i n o abi ta la Nuova Galles del Sud, la V i t t o r i a , l 'Aus t ra l ia meri
dionale e la T a s m a n i a : i n passato abbondava i n modo par t icolare nei d in to rn i di 
Porto Jackson. Preferisce le reg ioni boscose e scansa i l uogh i scopert i . Scava nel 
suolo o f r a i cespugli d 'erba una gal ler ia che r iveste accuratamente d ' e rba secca 
o d i fieno e v i passa la g iornata do rmendo , quasi sempre i n compagnia d i a l t r i indi 
v i d u i della sua specie. I l canguro m u r i n o è un animale n o t t u r n o ne l vero senso delia 
parola e compare soltanto dopo i l t r a m o n t o del sole. I l suo covo è sempre collocato 
i n un luogo nascosto al lo sguardo dell 'osservatore come quel lo delle specie a f f in i . 

Canguro murino (Potorous tridactylus). 1 / 6 della grandezza naturale. 

II canguro m u r i n o si dist ingue i n modo eccezionale dagl i a l t r i canguri pei movi
m e n t i del corpo. Corre i n modo al tu t to diverso, i m i t a n d o i l d ipo che muove i piedi 
poster ior i uno dopo l ' a l t ro e non nel medes imo tempo. Questo sgambettare ha luogo 
con somma ve loc i t à e permet te a l l ' an imale d i correre assai p i ù velocemente del can
guro che procede a sa l t i . I l canguro m u r i n o è agile, veloce e v ivac i s s imo: guizza sul 
terreno e scompare come u n ' o m b r a . I cani ammaes t ra t i se ne impadroniscono senza 
d i f f i c o l t à ; invece i cacciatori inespert i lo ins id iano invano f u o r i del suo covo, dove però 
io prendono faci lmente p e r c h è i l suo sonno è abbastanza p r o f o n d o e concede loro di 
ca t tu ra r lo p r i m a che possa balzar v ia . Riguardo al cibo i l canguro m u r i n o differisce 
a lquanto da tut te le specie a f f i n i descritte finora. Si nu t re d i t ube r i e d i radici che 
scava con grave danno dei c a m p i . 

Dopo l ' i s t i tuz ione dei G ia rd in i Zoologic i i l canguro m u r i n o venne por ta to sovente 
i n Europa . Esso non r ichiede alcuna cura speciale e la sua a l imentazione è sempli
cissima. Una cassa piena d i fieno o una cassetta d i t e r ra g l i basta perfe t tamente ; se 
n o n g l i si d à una d i m o r a , se la scava da sè e la tappezza con s o m m a cura d i fogli* 
e d i fieno, come fa i n pa t r i a . I l g iacigl io del canguro m u r i n o è quasi sferico, piì 
s t re t to super io rmente che n o n nel mezzo, appianato e r i coper to per m o d o che riesci 
d i f f i c i l e sospettare la d i m o r a d i u n an imale sot to quel la mancia ta d 'e rba secca. Gli * 
solo togl iendo via i l coperchio che si vede i l canguro aggomi to la to sopra se stesso 
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oppure s t re t to a l co rpo d i u n c o m p a g n o ; m a lo si scorge appena per u n istante, 
p e r c h è a l la sua vo l t a , svegl iato da l l a v is ta de l la luce, balza f u o r i con u n salto e fugge 
colla v e l o c i t à de l l a m p o . 

Sebbene sia u n ve ro an ima le n o t t u r n o , i l canguro m u r i n o si m u o v e ben iss imo 
anche d i g i o r n o e scansa i p e r i c o l i col la mass ima sicurezza. Passa a t t raverso alle 
inferr ia te e balza sug l i steccati con una leggerezza merav ig l io sa . 

Duran t e l 'estate g l i i n d i v i d u i t e n u t i i n s c h i a v i t ù si f anno vedere due ore p r i m a 

del t r a m o n t o ; sal te l lano e balzano a l legramente ne l la l o r o p r ig ione . Ne l l ' au tunno e 
ne l l ' inverno n o n escono da l covo che m o l t o p i ù t a r d i . D i g i o r n o amano d i n o n essere 

disturbat i ; invece d i sera osservano t u t t o c iò che accade d i n a n z i a l gra t icc io della l o r o 
gabbia. A l l o r a si lasciano toccare v o l o n t i e r i ; m e n t r e d i g i o r n o r i f i u t a n o qua lunque 
dimostrazione d 'af fe t to con u n b r o n t o l i o par t ico la re , con u n balzo inaspettato e i n caso 
di bisogno con una mors ica ta be l la e buona . I na tu ra l i s t i ingles i che osservarono 
i l canguro m u r i n o ne l l 'Aus t r a l i a , accertano che è t i m i d i s s i m o ; per conto m i o non 
posso confe rmare tale asserto, p o i c h é m i parve sempre p i ù a l legro e gent i le degli 
al t r i ma r sup i a l i . I maschi si possono considerare a d d i r i t t u r a come a n i m a l i procaci e 
talora anche abbastanza c a t t i v i . N o n t emono affa t to l ' u o m o , anzi , appena esso l i moles ta , 
gli saltano addosso col la sfrontatezza dei ros ican t i . 11 maschio è spesso m o l t o ca t t ivo 
coi p i c c i n i ; t o r m e n t a i masch i p i ù g i o v a n i per gelosia e spesso l i uccide. 

L ' i s t i n to del la r i p r o d u z i o n e si manifes ta con grande v io lenza ne i cangur i m u r i n i . 
Il maschio incalza t u t t a la no t t e la sua compagna, la insegue dapper tu t to , la getta a 
terra, la m o r d e e la m a l t r a t t a se r i f i u t a d i accondiscendere ai suoi desider i . Una f e m 
mina aff idata alle m i e cure venne uccisa da l maschio in fe roc i to , p robab i lmen te p e r c h è 
non vol le abbandonare i l f i g l i o g ià g rand ice l lo che por tava nel la borsa. La r i p r o d u 
zione si compie t r e o q u a t t r o vo l te a l l ' anno p e r c h è i p i cc in i crescono con una r a p i d i t à 
s t raordinar ia . Una del le nostre f e m m i n e p a r t o r i v a i n med ia 1 p icc ino ogn i 3 mes i , 
per cui si p u ò d i r e che la g rav idanza e lo sv i luppo del p iccino nel la borsa hanno una 
durata assai breve . I n capo a sei mes i i g iovan i cangur i m u r i n i sono g i à grossi come 
gli adul t i ed a t t i a l la r i p r o d u z i o n e . Dal le mie osservazioni r i sul terebbe che i c angur i 
mur in i pa r to r i scono genera lmente u n solo p icc ino per vo l t a . 

Questo grazioso ed interessante an ima le potrebbe forse acc l imars i nei n o s t r i paesi 
e ad ogni m o d o bisognerebbe tentare d i i n t r o d u r l o , collocandone una coppia i n u n 
grande g i a r d i n o ben chiuso. Si acquisterebbe cos ì una selvaggina u t i l e e innocua . 

Le mie osservazioni persona l i e quel le d i parecchi a l t r i na tu ra l i s t i hanno d imos t r a to 
che i l nost ro c l i m a n o n è p u n t o per icoloso pei cangur i m u r i n i i qua l i lo soppor tano 
molto meg l io dei c angu r i p r o p r i a m e n t e d e t t i . Siccome per d o r m i r e si r i t i r a n o ne l 
loro t iepido n i d o , i c a n g u r i n o n s o f f r o n o per n u l l a i l f r eddo e possono resistere ben is 

simo alle p i ù f o r t i nevicate. P e r c i ò sono a n i m a l i per fe t tamente a t t i ad acc l imars i ne i 
nostri paesi. La l o r o carne è i n f e r i o r e a quel la del la lepre, m a p u ò competere per 

tut t i i r i g u a r d i con quel la dei c o n i g l i se lva t ic i . 

La terza so t t o f amig l i a de i m a c r o p o d i d i comprende i C A N G U R I D A I P I E D I P R E N S I L I 

( H Y P S I P R Y M N O D O N T I N A E ) ed è cos t i tu i t a da u n solo genere rappresentato da un 'un ica 
specie che è I ' I P S I P R I M N O D O N E M O S C A T O ( H Y P S I P R Y M N O D O N M O S C H A T U S , Pleopus nudi-
caudatus), e m e r i t a d i essere considerato i n m o d o par t ico lare , p e r c h è f o r m a per cosi 
dire u n anel lo d i cong iunz ione f r a i m a c r o p o d i d i e le falangeride. Questo an imale 



Ipsipromnodone moscato [Hypsiprymnodon moschatus). 1 j s della grandezza naturale. 

è piccolo ed ha l 'aspetto d i un grosso ra t to : la sua lunghezza giunge appena a 41 cm. 
d i cui 16 cm. spettano al la coda nuda, squamosa ed assottigliata verso l ' e s t r emi t à . Gli 
orecchi sono ro tond i , g rand i , so t t i l i e n u d i ; g l i a r t i pos te r io r i sono p iù lunghi degli 
an te r io r i . I p iedi pos te r io r i sono m u n i t i d i un lungo poll ice opponib i le alle altre dita 
e p e r c i ò si debbono considerare come piedi prensi l i nel vero senso della parola. 
I l lo ro poll ice è sprovveduto d i ungh ia ; invece le al tre d i ta sono fo rn i t e d i unghie ugual
mente sviluppate ; le unghie dei piedi an t e r io r i sono piccole e delicate. lì pelame è 
f i t t o e ve l lu ta to ; ha una t in t a fondamenta le scura screziata d i color grigio-arancio-
rugginoso pr inc ipa lmente sul dorso, assai meno sul l ' addome e pochiss imo sulla testa 
e sugl i a r t i . Le gambe e i p ied i sono b r u n i ; questi u l t i m i non hanno pel i f u o r c h é nella 
parte superiore delle di ta mediane dei p i ed i pos te r io r i . 

I l Ramsay riferisce quanto segue in to rno a questo animale p r o p r i o del Queensland: 
« T rova i per la p r i m a vol ta questo s ingolar iss imo marsupia le ne l mese d i gennaio 
del 1874, percorrendo le r i v e del f i ume I l e rba r t , dove esso v ive rielle macchie che 
fiancheggiano le sponde del f i u m e e r i cop rono le falde delle montagne circostant i . Non 
è punto r a ro , ma d i f f i c i l e da osservare a cagione della sua v i t a m o l t o r i t i r a t a . È un 
an imale d i u r n o ; i suoi m o v i m e n t i sono leggeri ed e l egan t i ; c a m m i n a press'a poco 
come i cangur i m u r i n i ai qual i è legato da una s tret ta a f f i n i t à , m a si procaccia i l cibo 
quot id iano f rugando i d e t r i t i vegetali che r i cop rono i l suolo dei boschi dove t rova una 
grande q u a n t i t à d i inse t t i , d i v e r m i , d i r ad i c i , d i t u b e r i e d i bacche prodot te dalla 

Ph/clmperma alexandrae. Per mangia re siede sulle coscie come i l Cuso e tiene i l 
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cibo coi p i ed i a n t e r i o r i , oppure scava i l t e r r eno come i p e r a m e l i . È d i f f i c i l e i n c o n t r a r e 

più d i due i n d i v i d u i per v o l t a ; c iò accade sol tanto quando le coppie sono accompa
gnate da i l o r o p i c c i n i . Nel mese d i ma rzo de l 4 8 7 4 i l Broadbent m i r e g a l ò una f e m m i n a 
di questa specie la quale por t ava nel la borsa due i n d i v i d u i g i o v a n i ancora p icco l i s s imi 
e mol to r a s somig l i an t i a i g i o v a n i p e r a m e l i . Nel lo stesso mese vennero uccisi u n i n d i 
viduo giovane, s emi - adu l to , u n maschio adul to ed una f e m m i n a pure adu l ta . Le 
femmine par tor i scono duran te la s tagione del le pioggie che du ra da febbra io a maggio » . 

La f a m i g l i a dei F A L A N G E R I D I ( P H A L A N G E R I D A E ) comprende t re so t to famig l i e d i 
marsupial i i n g r a n par te e r b i v o r i , oppure c a r n i v o r i e i n s e t t i v o r i che m e n a n o v i t a 
arborea e si d i s t inguono per la presenza d i c inque d i t a ne i p i ed i a n t e r i o r i e p o s t e r i o r i , 
per lo stomaco semplice e pe r la borsa ben sv i luppa ta , aper ta ne l la par te an te r io re , 
di cui sono p r o v v e d u t i . I l secondo e i l terzo d i t o dei p i ed i pos t e r io r i sono saldat i f r a 
loro; i l qua r to d i t o è i l p i ù lungo d i t u t t i e i l pol l ice sp rovvedu to d i ungh ia è o p p o 
nibile alle a l t re d i t a ; le d i t a de i p i ed i a n t e r i o r i hanno uno sv i luppo abbastanza u n i 
forme. La den ta tu ra delle s ingole specie che appar tengono a det ta f a m i g l i a é m o l t o 
diversa da que l la del le f o r m e p i ù a f f i n i e presenta dei ca ra t t e r i p a r t i c o l a r i che n o n si 
possono compendia re i o una descr iz ione compless iva. L a f a m i g l i a de i f a l ange r id i 
comprende 42 gener i e 34 specie, d i s t r i b u i t i i n t u t t o i l m o n d o insu la re de l l 'Aus t r a l i a 
da Celebes f i n o a l la T a s m a n i a . 

La p r i m a s o t t o f a m i g l i a cos t i tu i ta da u n solo genere rappresentato a sua vo l t a da 
un'unica specie ( P H A S C O L A R C T I N A E ) c i fa conoscere uno dei m a r s u p i a l i p i ù n o t e v o l i , 
vale a d i r e i l F V O A L A od O R S O D ' A U S T R A L I A ( P H A S C O L A R C T U S C I N E R E U S , Lipurus 
cinereus, ecc.). I l corpo tozzo è sp rovvedu to d i coda, la testa è m o l t o tozza ed ha u n 
muso b reve , la bocca è f o r n i t a d i borse guanc ia l i , l ' o recchio è grande e coper to d i 
f i t t i peli ; i p i ed i hanno c inque d i t a t an to neg l i a r t i a n t e r i o r i quan to ne i pos t e r io r i e 
sono p i e d i p r e n s i l i nel ve ro senso del la pa ro la . Nelle zampe a n t e r i o r i le due di ta 
interne sono o p p o n i b i l i al le t r e a l t r e ; le zampe pos t e r io r i hanno u n pol l ice grosso, 
sprovveduto d i ungh ia , m a ugua lmente o p p o n i b i l e ; le a l t re d i t a hanno uno sv i luppo 
assai 'diverso, sono a r m a t e d i unghie a f f i la te , lunghe e r i c u r v e che pe rme t tono a l koala 
di a r r a m p i c a r s i dappe r tu t t o . Nel la den ta tu ra m e r i t a n o d i essere nota t i i d en t i i n c i s i v i 
superior i , m o l t o d i sugua l i , f r a i q u a l i i l p r i m o è i l p i ù grosso e i l p iù fo r t e , i can in i 
piccoli e i m o l a r i f o r n i t i d i t u b e r c o l i ; i p r i m i sono i n n u m e r o t r e per par te nel la 
mascella super iore d i uno per parte nel la mascella i n f e r i o r e : ambedue le mascelle 
hanno u n p r e m o l a r e e q u a t t r o m o l a r i per p a r t e ; i c an in i esistono sol tanto nel la 

m/ascella super io re . 
I l n o m e sc ient i f ico che s igni f ica « Orso marsup ia le » designa beniss imo questo 

animale i l quale ha i n f a t t i ne l l ' anda tu ra , e nel po r t amen to una grande rassomigl ianza 
con un orsacchio t to . I l koa la è lungo circa 6 0 c m . ; l 'al tezza misu ra t a dal garrese 
g iunge appena a 3 0 c m . La sua vis ta produce un ' impress ione s ingolare specialmente 
per la testa grossa, f o r n i t a d i orecchi p i cco l i , coper t i d i pe l i l ungh i s s imi e m o l t o 

d ivergent i l ' uno d a l l ' a l t r o , per g l i occhi v i v a c i e pel muso largo ed ot tuso. I l pelame 
t i lunghiss imo, quasi a r r i cc ia to e fìtto, m a ne l lo stesso tempo finissimo, m o r b i d o , 



Ordine quattordicesimo: Marsupiali 

lanoso. L a faccia è nuda lungo i l dorso 
p i ù f o l t o è i l pelame che r i copre la 
nente del corpo. La parte super. 
parte i n f e r io re è b ianco-gia l logn, > a pa 

e dal muso fino a l l 'occhio, m a tan 
\ ed in t e rna degl i orecchi e del r i m 

vi color gr ig io-c iner ino-ross icc io ; 1 
r n a degl i orecchi è gr igio-nera . 

I l koala abi ta la parte or ientale Queensland fino alla V i t t o r i a ; no 

è comune i n nessuna parte della sua »ne e p e r c i ò anche poco conosciut 

Vive i n coppie le qua l i si a r rampicano sugli a lber i p iù a l t i coi 
cacc iò lo ro i l nome d i « B r a d i p i d 'Aus t ra l ia » . Tu t t av ia l 'orso d ^ 
ve loc i t à che g l i manca con una prudenza s t r aord ina r ia , col la sicurezza i t 
cu i si a r rampica dapper tu t to , g iungendo fino agl i e s t remi ramoscel l i c 
Quando manca d i cibo i l koa la abbandona qualche ra r i s s ima vo l t a i l 
d o m i n i o per recarsi sopra u n albero i n cui spera d i t rova re l ' a l imentaz 
ha bisogno ; i n questi casi c a m m i n a lentamente sul t e r reno con un ' indo le 
d ib i l e . È u n an imale s e m i - n o t t u r n o ; i n f a t t i durante le ore p i ù calde de l \ 
d o r m e nascosto f r a le f ronde de l l ' a lbero della g o m m a che costituisce i l suo 
pred i le t to . Verso sera incominc ia i l suo pasto. T r a n q u i l l o e s icuro d i n o n ess 
stato dagl i a l t r i an ima l i selvat ici , pascola con tu t t a pacatezza le fog l io l ine e 1 
tenendo f e r m i i r a m i colle zampe an t e r i o r i e tagl iando i l c ibo coi dent i ir 
crepuscolo scende ta lvo l ta a t e r r a e scava le r a d i c i d i cu i è gh io t to . I l suo 
calmo e digni toso denota un ' in te l l igenza a lquanto ottusa. T u t t i lo considera 
un an imale t r a n q u i l l o e pacif ico che va d i f f i c i lmen te i n col lera e bada i n si 
a t t i suoi . T u t t ' a l p i ù fa ud i r e d i quando i n quando la sua voce che consis 
l a t ra to sommesso, i l quale si t r a s f o r m a i n u n g r ido s t r i du lo ed acuto quando 1 
ha mo l t a f ame o è stato provoca to da u n nemico i n m o d o par t ico la re . La 
v io len ta g l i d à u n aspetto assai minaccioso, m a i l koala n o n è cosi cat t ivo co. 
e non pensa n e m m e n o a morde re o a g ra f f i a re . 

Koala (Phascolarctus cinereus). 1 / 6 della grandezza i 
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Ottuso c o m ' è , s i lascia ca t tu ra re senza grave fa t ica e si adat ta con rassegnazione 

a l l ' i nev i t ab i l e , vale a d i r e a l la s c h i a v i t ù . Si addomest ica f ac i lmen te , i m p a r a pres to a 
conoscere i l suo custode e g l i si affeziona. Si c iba d i fog l ie , d i r a d i c i e d i a l t r e sostanze 
cons imi l i . Por ta i l c ibo a l la bocca colle gambe a n t e r i o r i , appoggiandosi sul le na t iche 

nel l 'a t teggiamento cara t ter is t ico del cane. 
Pare che la f e m m i n a par tor i sca sol tanto u n p icc ino per vo l t a : dopo che è usci to 

dalla borsa, lo p o r t a a lungo sul dorso o sulle spalle e lo accudisce con a m o r e . I l p i c 
cino si aggrappa saldamente a l co rpo m a t e r n o e cons idera i l m o n d o col la mass ima 
indifferenza men t r e la madre si aggira f r a le f r o n d e degl i a l be r i con una p rudenza 

degna d i a m m i r a z i o n e . 
Gli Europe i conoscono i l koa la so l tan to da l 4 8 0 3 ; g l i i n d i g e n i che lo c h i a m a n o 

G O R I B U N lo considerano come una preziosa selvaggina. L o inseguono accani tamente a 
cagione della sua carne, a r r ampicandos i su i t r o n c h i p i ù s o t t i l i fino al l 'a l tezza d i o l t r e 
20 m . Incalzano l ' an ima le fino alle c ime p i ù al te e d i là lo get tano a i c o m p a g n i , 

oppure lo uccidono col bastone. 

Fra i m a r s u p i a l i r a m p i c a t o r i la so t t o f amig l i a p i ù r icca d i specie è quel la del le 
F A L A N G E R I N E ( P H A L A N G E R I N A E ) le q u a l i acquis tano t u t t ' a l p i ù la m o l e d i una m a r t o r a 
robusta. I n generale sono f o r n i t e d i una coda prens i le ed hanno u n muso largo e co r to . 
Lo stomaco è semplice e r icco d i g h i a n d o l e ; l ' i n tes t ino cieco ha una lunghezza s t r ao r 
dinaria. I den t i sono g r a n d i e ben s v i l u p p a t i . 

La so t to famig l ia delle fa langer ine comprende 11 gener i e 3 0 specie, d i f f u s i ne l l ' a rea 
generale occupata da l la f a m i g l i a . Sono a n i m a l i a rbo re i e p e r c i ò s ' incont rano so l tan to 
nelle foreste ; qualche r a ra vo l t a scendono a t e r r a , m a quas i t u t t i passano la l o r o v i t a 
sugli a lbe r i . D o r m o n o la m a g g i o r par te della g iorna ta e si svegl iano per poco t e m p o , 
quando sono a f f a m a t i . Appena scende la no t te escono da l l o r o nascondigl io per pasco
lare; si c ibano d i f r u t t a , d i fogl ie e d i g e m m e ; tu t t av ia certe specie n o n disdegnano 
neppure g l i ucce l l i , le uova e g l i i n se t t i ; a l t re mang iano sol tanto le fog l io l ine e i ger 
mogli p iù t ener i oppure scavano le r ad i c i nel suolo e passano l ' i n v e r n o d o r m e n d o 
in apposite tane sotterranee che scavano da s è . Le fa langer ine si d i s t inguono p r i n 
cipalmente le une dal le a l t re nei m o v i m e n t i del corpo . 

Alcune sono lente e caute i n s o m m o grado e p e r c i ò c a m m i n a n o s t r i sc iando ; a l t r e si 
distinguono per la v i v a c i t à dei l o r o m o v i m e n t i . Tu t te sono o t t i m e r a m p i c a t r i c i e spiccano 
salti a rd i t i s s imi . La coda prens i le ed i l patagio d i cu i sono p rovvedu te ind icano a 
prima vista t a l i a t t i t u d i n i . C a m m i n a n o posando a t e r r a tu t t a la p ian ta de l p i e d e ; 
nel l 'arrampicarsi sugl i a lbe r i cercano d i sostenersi e d i appoggiars i i n o g n i m o d o pos 
sibile. Quasi tu t te le fa langer ine v i v o n o i n coppie o i n b r a n c h i p i ù o meno n u m e r o s i . 
Partoriscono da 2 a 4 p i c c i n i per v o l t a . Sono a n i m a l i mansuet i e i n n o c u i . Insegui te , 
si appendono col la coda ad u n r a m o e r i m a n g o n o a lungo i m m o b i l i i n tale a t teggia
mento per nascondersi a l lo sguardo del nemico . G l i i n d i v i d u i t enu t i i n s c h i a v i t ù si 
affezionano al l o r o custode, m a stentano a d i s t inguer lo dal le a l t re persone. Quando 
sono accudite i n m o d o raz ionale soppor tano a lungo la s c h i a v i t ù . I l l o r o c ibo n o n 
presenta a lcuna d i f f i c o l t à . 

* 
* * 

I C U S C U T I ( P I I A L A N G E R ) cost i tuiscono u n genere par t i co la re del la nost ra so t to famig l i a 
diffuso nel le foreste de l l ' i so la d i Celebes, del le Molucche, de l la Nuova Guinea, de l 

46. — BREHM, Animali. Voi. I I I . 
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gruppo d i T i m o r e della par te set tentr ionale del Queensland. I Cuscuti hanno corporc 
tu ra tozza, orecchi co r t i o d i media lunghezza, pup i l l e ve r t i ca l i e pelame fitto più 
meno lanoso ; la coda è soltanto coperta d i pe l i a l la radice, nuda e coperta d i verruch 
nella m e t à i n fe r io re . 

Il Cusco MACCHIETTATO (PHALANGER MACULATUS, CUSCUS maculatus, ecc.), 
chiamato V A N G A L dagl i ab i t an t i delle isole A r u ; è una delle specie p iù belle d< 
genere a cui appar t iene; g l i i n d i v i d u i a d u l t i acquistano la lunghezza complessiva c 
m . 1, d i cu i 48 c m . spettano alla coda. U n fitto pelame sericeo e lanoso ricopre 
corpo. L a t in t a del mante l lo va soggetta a mo l t e va r i az ion i . La par te superiore d( 
pelo è generalmente bianca con r i f less i g i a l logno l i o g r ig i a s t r i e presenta numeros 
macchie i r r e g o l a r i , p iut tos to g rand i , d i color rosso-ruggine, b runo-cupo o nero che s 
confondono insieme sulla parte esterna delle gambe; la parte in fe r io re del corpo 
sempre bianchiss ima e p r i v a d i macchie ; i p ied i sono d i color rosso-ruggine; neg] 
i n d i v i d u i vecchi la faccia e la f ron te hanno una t in t a gial la v ivaciss ima, negl i individu 
p i ù g iovan i sono d i color g i a l lo - rugg ine ; g l i orecchi hanno spesso una t in ta bianca 
le pa r t i nude sono rossiccie; la coda bianca è r a ramente macchiata . Negl i individu 
g iovan i le macchie sono p iù chiare e gr ig ie ne i l a t t an t i . 

I l Cusco macchiet ta to abita le isole che si t rovano a or iente d i Celebes fino alli 
Nuova Guinea e alla parte set tentr ionale de l l 'Aus t r a l i a ; la sua presenza non venni 
ancora confermata con sicurezza nel l ' i sola d i Celebes, nel g ruppo delle isole Gilolo 
nelle Molucche m e r i d i o n a l i e nel l 'arcipelago d i B i smarck . Le p r i m e nozioni chi 
r iguardano la v i t a d i questo animale f u r o n o r i f e r i t e dall 'olandese Valen tyn . Egli narri 
che i l Cusco o Cusus, come lo chiamano i Malesi, era una delle f o r m e p iù strane chi 
si potessero osservare nella numerosa schiatta delle donnole o puzzole d i Amboina 
« La testa rassomiglia m o l t o a quella della volpe, ma r i co rda nel lo stesso tempi 
quel la dei r a t t i p iù grossi. I l pelo è m o r b i d o e fitto come quel lo del gatto, p iù lanosi 
per a l t ro e d i color rosso e gr ig io come i l mante l lo della lepre. Certi i n d i v i d u i som 
rossicci ed a l t r i b i a n c h i ; le f emmine hanno quasi sempre una t in t a generale grigia 
Le specie p i ù grosse sono mol to cattive ed anche per icolose: quando si t rovano sugi 
a lber i e vengono prese per la coda, possono sollevare l ' u o m o con quest 'organo pode' 
roso e lasciarlo r icadere a te r ra . Sanno pure d i fenders i a merav ig l i a colle loro zampi 
robuste, nude i n f e r io rmen te quasi come le m a n i dei b a m b i n i e le adoperano come li 
s c imie ; invece non fanno m a i uso de i den t i , sebbene quest i siano assai sviluppati . Li 
e s t r e m i t à della coda è nuda e r i c u r v a e serve a quest i a n i m a l i ad aggrapparsi salda 
mente ai r a m i degli a lber i da cui è d i f f i c i l e s taccar l i . Anche nelle Molucche non vivom 
i n gal ler ie sotterranee, m a piut tos to nelle foreste, sugl i a lbe r i e sopra tu t to nei luogh 
i n cu i abbonda la vegetazione arborea. Sono p i ù c o m u n i a Ceram e a B u r u che noi 
i n A m b o i n a dove temono l ' uomo che l i insegue con grande accanimento per man 
g i a r l i ; g l i i nd igen i l i considerano come una vera gh io t toner i a e l i fanno arrostin 
come i con ig l i ai qua l i si avv ic inano m o l t o ne l sapore. Invece g l i Olandesi l i disprez 
zano. Per impadron i r sene bisogna guardare fissamente q u e l l i che si tengono aggrap 
pat i ad u n albero col la coda : la paura l i induce a ra l len tare la s tret ta della coda ei 
a l lora cadono a te r ra . Ma per ot tenere questi r i s u l t a t i s i r i ch iedono var ie attitudin 
personal i . 

« Questi an ima l i balzano da u n albero a l l ' a l t r o come g l i sco ia t to l i , incurvando! 
coda a m o ' d i unc ino . Si appendono a i r a m i per raggiungere p i ù comodamente 
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f r u t t i d i cu i si c ibano. Mangiano le fog l ie v e r d i , i l guscio delle noci cana r i , i l p i sang 
ed a l t r i f r u t t i succosi. Per mang ia re s tanno sedut i come g l i s co i a t to l i . A l l o r c h é v e n 

gono sorpres i men t r e si aggi rano sul t e r r eno , si a r r a m p i c a n o su l l ' a l be ro i n u n ba l t e r 

d'occhio. Spaventa t i , o r i n a n o a l l ' i s t an te . F ra le l o r o zampe p o s t e r i o r i si t r o v a una 

Cusco macchiettato (Phalanger maculatus). 1 / 4 della grandezza naturale. 

borsa che p u ò contenere 2 - 4 p icc in i i q u a l i si appendono con tanta fo rza a i capezzol i 
materni da f a r l i sanguinare se ne vengono s t r appa t i . Quasi tut te le f e m m i n e ca t tura te 
dai cacciatori hanno qualche p icc ino nel la borsa ; le l o ro gravidanze devono essere 
straordinariamente v ic ine ». 

P iù t a rd i Lesson e Garnot i qua l i t r o v a r o n o una specie a f f ine ne l Nuovo Meck-
lemburg r i f e r i scono quan to segue: « G l i i n d i g e n i ci po r t avano t u t t i i g i o r n i a b o r d o 
una grande q u a n t i t à d i quest i a n i m a l i v i v i . Le povere bestie avevano le gambe 
rotte e u n pezzo d i legno p ian ta to in bocca, p r o b a b i l m e n t e p e r c h è n o n potessero 
mordere. G l i i n d i g e n i m i dissero che i cuscut i svelano la lo ro presenza col fe tore pa r 
ticolare emanato da l l o r o corpo , si lasciano affascinare fac i lmente da uno sguardo 



724 Ordine quattordicesimo : Marsupiali 

fisso, ra l len tano la stret ta della coda colla quale si attaccano agli a lber i e cadono 
te r ra . A l l o r a è facile impadron i r sene . Gl i ind igen i sono m o l t o g h i o t t i della l o ro cari 
grassa: cercano d i fa r imp ingua re g l i i n d i v i d u i ca t tu ra t i e l i fanno a r ros t i re sui cai 
b o n i accesi senza spe l la r l i . Coi dent i del cusco fanno collane, c in tu re ed ornament i i 
va r ia sorta » . 

I l Quoy ed i l Ga imard osservano che i l cusco macchiet ta to rappresenta nella su 
pa t r i a i l b rad ipo d e l l ' A m e r i c a . È ot tuso come questo e passa n e l l ' o s c u r i t à la maggie 
parte della sua v i t a . Quando è molestato dalla luce, nasconde la testa f r a le gambe 
muta at teggiamento soltanto per mangiare : è avido e gh io t to sebbene abbia un'intel 
ligenza a lquanto ottusa. Tut te le specie conosciute che abi tano le foreste si ciban 
d i f r u t t i a r o m a t i c i ; g l i i n d i v i d u i t enu t i i n s c h i a v i t ù i n mancanza d 'a l t ro mangian 
anche la carne cruda. 11 lo ro contegno non è meno spiacevole del l o ro aspetto. Son 
an ima l i l en t i e t a r d i , s i lenziosi , sonnolent i e m a l i n c o n i c i ; mangiano avidamente 
bevono mol t i s s imo . Si compor tano male coi l o ro s i m i l i : si p rec ip i tano g l i un i contr 
g l i a l t r i sbuffando come i ga t t i , s t r i l l ano , si accapigliano e si d i lan iano a vicenda 
pelame. Di g io rno i l o ro g r and i occhi d i color rosso ca rmino hanno un'espression 
stupida, a lquanto aumentata dal la f o r m a della pup i l l a r i s t re t t a a guisa d i una fes 
sura; d i notte b r i l l ano come que l l i degli a l t r i a n i m a l i n o t t u r n i ; p e r c i ò questi anima 
r i cordano per v a r i r i g u a r d i i l o r i . Quando non mangiano o non d o r m o n o si leccan 
le zampe e la coda; pare che non conoscano a l t r i passatempi. I l lo ro nomediCuscu 
è p r o p r i o d i A m b o i n a ; ne l l 'Aus t ra l ia vengono ch iamat i G E B U N , a W a i g i u RAMBAVV: 

o S C I A M S C I A M , nelle isole d i A r u W A N G A L e v ia dicendo. 
I l Wal lace non aggiunge ai ragguagli suddet t i nessuna no t i z i a particolare. Egì 

r iferisce che i cuscuti si cibano quasi esclusivamente d i fogl ie e ne mangiano un 
grande q u a n t i t à . E d i f f i c i l e ucc ider l i p e r c h è hanno una v i ta m o l t o tenace e i l lor 
corpo è pro te t to da un pelame fittissimo. I p a l l i n i r i m a n g o n o conficcat i nella peli 
de l l ' an imale senza pregiudicare i n nessun m o d o la lo ro sa lu te ; quando perforano 1 
spina dorsale o intaccano i l cervel lo sono causa d i m o r t e , ma i l cusco resiste ancor 
var ie ore. Gl i ind igen i l i cat turano senza fatica inseguendoli sugl i a lber i dove s'arram 
picano con u n ' a g i l i t à s t raord inar ia per modo che riesce d i f f i c i l e spiegare come pos 
sano essere ancora tanto numeros i i n quelle isole. I n una delle isole d i A r u gl'indi 
geni por ta rono al Wallace u n cusco macchiato che avevano ucciso, m a si rifiutaroni 
a cederglielo in teramente p e r c h è avevano in tenzione d i mang ia rne la carne. Perei 
i l Wal lace f u costretto a spel lar lo subito onde prepararne le pel le . I f o r t una t i caccia 
t o r i tagl iarono a pezzi i l corpo della lo ro misera v i t t i m a e lo fecero ar ros t i re . 

Sebbene g l i i nd igen i siano gh io t t i della carne del cusco, i cuscuti n o n giungon 
quasi m a i v i v i i n Europa , quantunque g l i ab i t an t i delle Molucche e delle isole Ar 
p ra t i ch ino con grande a t t i v i t à i l commerc io degl i a n i m a l i . 

* * 

I Cusi (TRIGHOSURUS) sono marsupiali rampicatori molto affini ai cuscuti e ven 
gono t raspor ta t i abbastanza sovente i n Europa . La lo ro denta tura n o n differisce pe 
nu l l a da quel la dei cuscuti dai qua l i p e r ò i cusi si d i s t inguono per v a r i carat ter i esteri 
che sono: pup i l l a tondeggiante , orecchi abbastanza g r a n d i , pelo l iscio e coda ricopert 
d i pe l i f u o r c h é ne l la par te i n f e r i o r e della sua e s t r e m i t à . Questi a n i m a l i prendop 
pure i l nome d i F A L A N G I S T E . 
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Una delle specie p i ù conosciute i n questo genere è la F A L A N G I S T A V O L P I N A 

( T R I C H O S U R U S V U L P E C U L A , Phalangista vulpina, P melanura, fuliginosa, cooki, 
Didelphis vulpina e lemurina, ecc.), an ima le che a l l ' e legante s t r u t t u r a de l lo scoia t 
tolo nost ra le accoppia l 'aspetto leggiadro del la vo lpe . La lunghezza de l co rpo g iunge 
a 60 c m . e que l la del la coda a 4 5 c m . I l corpo è a l lunga to , i l co l lo co r to e so t t i le , la 
testa a l lungata , i l muso cor to e aguzzo, i l l a b b r o super io re p r o f o n d a m e n t e fesso. 
Questo an ima le s i d is t ingue i n o l t r e per g l i o recchi d i r i t t i , aguzzi e d i m e d i a lunghezza, 
per g l i occhi co l loca t i l a t e r a lmen te e f o r n i t i d i una p u p i l l a a l lunga ta , per le p iante dei 
piedi nude, per le ungh ie p ia t te d i cu i sono p r o v v e d u t i i p o l l i c i de i p i ed i pos t e r io r i e 
per g l i u n g h i o n i f a l c i f o r m i e fo r t emen te compress i delle a l t r e d i t a , per la borsa i m p e r 
fetta della f e m m i n a , vale a d i r e cos t i tu i ta da una sempl ice r i p i ega tu ra del la pel le e 
finalmente pel man t e l l o m o r b i d o compos to 

di peli lanosi sericei e d i pe l i setolosi r i g i d i , 
ma piut tosto c o r t i . La par te super iore del 
corpo è g r i g i o - b r u n i c c i a con r i f l ess i f u l v o -
rossicci che spiccano v i v a m e n t e qua e l à ; la 
parte i n f e r i o r e è d i co lor g ia l lo d i ocra ch iaro ; 
la parte i n f e r i o r e del col lo e de l pet to hanno 
quasi sempre una t i n t a rosso - rugg ine ; i l 
dorso, la coda e i b a f f i sono n e r i ; g l i o recchi 

. . i . , . ,, i , Scheletro della Falangista (Dal Museo 
nudi in te rnamente sono d i co lor g ia l lo d 'ocra anatomico di Berlino). 
chiaro nella parte esterna e b r u n o - n e r i l ungo 
i l margine i n t e r n o . G l i i n d i v i d u i g iovan i sono d i color g r i g i o - c i n e r i n o - c h i a r o , screziato 
di nero, ma nel la par te i n f e r i o r e del corpo hanno lo stesso colore degl i a d u l t i . N o n 
mancano neppur q u i le sol i te v a r i e t à che si osservano dapper tu t to ne l la colorazione 
del mante l lo . 

La falangista v o l p i n a abi ta l ' A u s t r a l i a e la Tasmania ed è uno dei m a r s u p i a l i p i ù 
comuni de l l 'Aus t r a l i a . Come le specie a f f i n i , v i v e esclusivamente sugl i a l b e r i , nel 
cuore delle foreste e mena v i t a n o t t u r n a ne l ve ro senso del la p a r o l a : esce da l suo 
nascondiglio so l tanto u n ' o r a o due dopo i l t r a m o n t o de l sole. Per quan to sia o t t i m a 
rampicatrice, la fa langis ta v o l p i n a appare p i g r a e lenta i n paragone degl i a l t r i a n i m a l i 
che le rassomigl iano nel la s t r u t t u r a t ì s ica e specialmente i n paragone del lo scoia t to lo . 
La falangista v o l p i n a adopera ad ogn i m o m e n t o la sua coda prens i le e si p u ò d i r e 
che non si m u o v e senza assicurarsi p r i m a per mezzo d i ques t 'organo che le è i n d i 
spensabile. Sul suolo p iano è ancora m o l t o p i ù lenta che n o n sugli a l b e r i . I l c ibo della 
falangista v o l p i n a consiste p r i n c i p a l m e n t e d i sostanze vege ta l i ; t u t t av i a questo a n i 
male non disprezza n e m m e n o g l i uccel le t t i e i v e r t e b r a t i m i n o r i . I l nos t ro m a l destro 
carnivoro t o r m e n t a a lungo la sua v i t t i m a , seguendo l 'esempio del le m a r t o r e , la sfrega 
e la palpeggia r i pe tu t amen te col le zampe a n t e r i o r i e finisce per p o r t a r l a con queste 
alla bocca; coi f o r t i den t i le schiaccia i l c r an io , i n c o m i n c i a a mang ia re i l ce rve l lo , po i 
divora i l r i m a n e n t e . Non si p o t è finora osservare i l mocjo con cu i la fa langis ta v o l p i n a 
sorprende e ca t tu ra la p reda nel la v i t a l i be r a . Questo a n i m a l e è cos ì indo len te che s i 
lascia prendere senza d i f f i co l t à p u r c h é ch i l o insegue sappia a r r a m p i c a r s i d iscre ta
mente sugli a l b e r i . Appena avver te i l pe r i co lo si appende col la coda ad u n r a m o o ad 
un ramoscello e r i m a n e per ore in te re i n tale posiz ione per n o n essere scoperto e 
sfuggire agl i sgua rd i del nemico che lo i n s i d i a . Se v iene scoperto soggiace quas i 

sempre a l pe r i co lo e r i m a n e fac i lmen te ipno t i zza to dag l i sguardi del cacciatore. 
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La f e m m i n a partor isce sol tanto due p icc in i per vo l ta , l i po r t a a lungo nella bors 
e p i ù t a rd i sul dorso finché possano campare senza le cure materne . Si addomestic 
fac i lmente . I n questi u l t i m i t e m p i mo l t e falangiste vo lp ine a r r ivavano i n Europa i: 
o t t ime condiz ion i d i salute. Quasi t u t t i i g i a r d i n i zoologici ne posseggono parecchie 
Gl i i n d i v i d u i t enu t i i n s c h i a v i t ù sono mansuet i e paci f ic i e non cercano d i mordere 
ma non riescono s impa t i c i a cagione della lo ro indole lenta e ta rda e della lo ro intel 
l igenza r i s t re t ta . D i g iorno cercano d i nascondersi ne l m i g l i o r modo possibile, s 
nascondono nel fieno o i n qualche a l t ro nascondigl io , si aggomito lano colla testa f r 
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le gambe, accostano la faccia al ventre e d o r m o n o tu t to i l g io rno . Dis turba t i nel lon 
sonno, most rano d i essere assai di m a l u m o r e . Verso sera si svegliano ed acquis ta i 
tu t t a la lo ro v i v a c i t à . Si cibano d i pane inzuppato nel lat te , d i carne, d i f ru t ta e d 
rad ic i e v i v o n o benissimo i n s c h i a v i t ù , p u r c h é la lo ro gabbia n o n sia t roppo ristrett 
e abbastanza robusta per resistere ai lo ro den t i . Due falangiste vo lp ine affidate ali 
m i e cure rosicarono le sbarre d e l l ' i n f e r r i a t a che chiudeva la l o r o gabbia ed avevan 
lo spessore d i 2,5 c m . ; due al t re fugg i rono pe r fo rando una delle pare t i della lor 
p r ig ione , in t i e ramente costrut ta d i legno e si r i covera rono i n u n grosso mucchio c 
frasche, collocato i n vic inanza del l o ro soggiorno p r i m i t i v o . D i not te correvano ne 
g ia rd ino e ne l cor t i le a t t iguo, oppure si a r rampicavano sugli a lbe r i v i c i n i . Una dell 
falangiste fuggi t ive venne r ipresa e c h i a m ò per tu t ta la sera la sua compagna gri 
dando: « Cuc, cuc, cuc ». Questa mos t rava d i volers i a r rendere alla preghiera del 
l ' amica , m a s c a n s ò col la massima cura tu t te le t rappole tese a suo danno. Si aggir 
in questo m o d o nel g i a rd ino per 14 g i o r n i , mang iando tu t t e le n o t t i i l cibo che g 
veniva o f fe r to . F ina lmente perdette la pazienza e f u r ipresa . 

Una f e m m i n a che si s g r a v ò d i u n piccino duran te i l viaggio e m i f u portata pi 
t a r d i , t ra t tava i l suo r a m p o l l o con i n f i n i t a tenerezza, lo por tava g io rno e notte nel 
braccia e c o n t i n u ò a v ivere i n pace con l u i anche quando f u p i ù grandicel lo e pi 
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t a rd i i n t i e r a m e n t e adul to . G l i i n d i v i d u i t e n u t i i n s c h i a v i t ù si r e n d o n o moles t i per 
l 'odore d i canfora che esalano e che p u ò essere sens ib i l i ss imo i n u n luogo chiuso . 

G l i i n d i g e n i inseguono accani tamente la fa langis ta v o l p i n a per m a n g i a r n e la carne 
malgrado i l ca t t ivo odore che emana e per adoperarne i l pe lame i n v a r i m o d i . Presso 
gl i ab i t an t i d i quel le isole u n ma n t e l l o fa t to col la pel le d i una fa langis ta v o l p i n a n o n 
è meno pregia to d i u n m a n t e l l o d i m a r t o r a ne i n o s t r i paesi, i n f a t t i i l pe lame del la 
falangista v o l p i n a è s ingo la rmen te m o r b i d o , fino e lanoso e fo rn i sce o t t i m i ogget t i d i 
vest iario; i conosc i tor i d i pel l icc ie lo apprezzano assai e p u ò dars i che col t e m p o 
possa c o m p a r i r e p i ù sovente anche sui n o s t r i m e r c a t i . O g g i d ì , r i fe r i sce i l L o m e r , i 
negozianti europei lo conoscono col n o m e d i « Opossum d 'Aus t r a l i a » ; f r a i l 1 8 6 0 e 
i l 1870 g iungevano sui m e r c a t i d 'Europa 30 .000 p e l l i d i fa langis te v o l p i n e a l l ' a n n o : 
attualmente ne g iungono 2 m i l i o n i a l l ' anno , che p e r ò non vengono tu t t e r icavate dal le 
falangiste v o l p i n e , m a anche da t u t t i g l i a l t r i m a r s u p i a l i d e l l ' A u s t r a l i a , i l prezzo 

di ogni pelle var ia f r a l i r e 0,75 e l i r e 12 ,50 . 

* 
* * 

I PETATJROIDI (PETAUROIDES) rassomigliano per tal modo agli scoiattoli volanti 
più conosciuti che si po t rebbero confondere con ques t i , se n o n ne d i f fer i ssero ne i 
caratteri della den ta tura . 

Il PETAUROIDE VOLANTE (PETAUROIDES VOLANS, Petaurus taguanoides) è pure 
chiamato da i co lon i T A G U A N . È questa l 'un ica specie del genere d i cu i t r a t t i a m o ed 
ha una m e m b r a n a vo l i t an te che an te r io rmen te si estende fino al g o m i t o e pos te r io r 
mente scende fino a l la radice del d i to po l l ice . I l corpo raggiunge la lunghezza d i 
50 c m . ; la coda è lunga c i rca 50 c m . ed è nuda al d iso t to della punta . La testa è p i c 
cola, i l muso cor to e aguzzo; g l i occhi sono m o l t o g r a n d i , g l i orecchi l a r g h i e coper t i 
di fitti pe l i d ispost i a c i u f f i . I p i ed i sono a r m a t i d i u n g h i o n i r obus t i , aguzzi e r i c u r v i . 
I l pelame lungh i s s imo e m o r b i d o , m o l t o r icco su l la coda, p u ò avere u n colore assai 
diverso. I n generale la par te super io re del co rpo è ne ro -b run i cc i a , la testa b run i cc i a , 
la membrana vo l i t an te o patagio screziata d i b i anco ; i l muso , i l m e n t o e le gambe 
sono ne r i , b i anch i i l pe t to , la gola e i l v e n t r e ; la coda è nera o n e r o - b r u n i c c i a , p i ù 
pallida a l la radice e g ia l logno la i n t u t t a la par te i n f e r i o r e . Ma la colorazione del 
mantello p u ò essere m o l t o diversa ed è r a r o i n c o n t r a r e due i n d i v i d u i d i co lore p e r 
fettamente uguale . I n questo la t i n t a b r u n a del pe lame d iven ta ne ro -b runa - scu ra , 
in quello i l pe lame è tu t to g r i g i o , t an to nel la par te super iore del corpo quan to sul la 
membrana vo l i t an t e . A n c h e q u i s ' i ncon t r ano f r e q u e n t i casi d i a l b i n i s m o ; ad o g n i 
modo la parte i n f e r i o r e e la par te i n t e r n a degl i a r t i sono sempre b ianchiss ime. 

I l taguan abi ta l ' A u s t r a l i a da l Queensland fino a V i t t o r i a ; abbonda i n m o d o 
particolare nel le g r a n d i foreste che s i estendono f r a P o r t P h i l i p p e la baia d i M o r e t o n , 
ma gl i i nd igen i n o n lo tengono quasi m a i i n s c h i a v i t ù . È u n an imale d i u r n o come 
tutte le specie a f f i n i ; d i g i o r n o si nasconde ne l cavo degli a lbe r i m o r t i e v i passa la 
giornata d o r m e n d o t r a n q u i l l a m e n t e , certo d i n o n essere ins id ia to da nessun nemico 
a l l ' in fuor i de lPaf famato e v ig i l e ind igeno d i cu i l 'occhio esplora senza posa g l i ango l i 
più remot i del la fores ta , ne l la speranza d i scopr i re qualche cosa d i commes t ib i l e . 

Il povero taguan soggiace spesso al le ins id ie d e l l ' u o m o , p e r c h è una l ieve sca l f i t t u ra 
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nella corteccia de l l ' a lbero , a lcuni pe l i sparsi sul marg ine del suo covo, r ive lano la 
sua presenza a l l ' ind igeno i l quale è abbastanza esperto per r iconoscere a t a l i indizi 
se la c a v i t à f u vis i ta ta da poco o abbandonata da m o l t o t empo. Se g l i i n d i z i sono 
f avo revo l i , i l cacciatore si a r r ampica sulla p ianta , investiga la d i m o r a dell 'animale 
con r ipe tu te percosse d i cu i i l suono indica la p r o f o n d i t à del covo i n cui giace i l 
taguan e i n u n m o d o o ne l l ' a l t r o riesce a ghe rmi r e la preda addormenta ta , l 'afferra 
per la coda, la trae f u o r i i n u n baleno senza lasciarle i l t empo d i morde re o d i graf
f iare , le fa descrivere u n c i rcolo e le schiaccia i l cranio slanciandola contro i l tronco 
del l ' a lbero , poi la getta a t e r ra . È s trano che l ' an ima le non abbandoni i l suo covo 
nemmeno quando ode i colpi della scure colla quale l ' ind igeno apre la strada che 
conduce al suo giacigl io . Probabi lmente lo spavento che prova da quella vis i ta inaspet
tata è tale da f a r g l i perdere i sensi. Invece, appena è a f fer ra to dal cacciatore, si difende 
valorosamente colle unghie robuste, aguzze e r i cu rve d i cu i è p rovvedu to : per scan
sare le fer i te p i ù g rav i i l cacciatore è costretto a g h e r m i r l o e ad uccider lo i n fretta, 
ne l modo descrit to p i ù sopra. Gl i i nd igen i accertano che un taguan i r r i t a t o p u ò essere 
m o l t o pericoloso e adopera a merav ig l i a tanto i dent i quanto g l i a r t i g l i . La carne è 
considerata come una vera gh io t tone r i a ; siccome l ' an ima le acquista una mole abba
stanza considerevole è oggetto d i una caccia m o l t o a t t iva prat icata con passione dai 
b ianchi e dai ne r i , i nd igen i del paese. Senza l ' a iu to degl i i nd igen i i bianchi non 
potrebbero certamente i m p a d r o n i r s i del taguan e dovrebbero r i nunz ia re al desiderato 
arrosto, p e r c h è la caccia d i questo an imale r ichiede l 'esperienza sviluppata sino 
da l l ' in fanz ia , lo sguardo acuto e la mano ammaestra ta dei n e r i . 

Se i l taguan è perfet tamente sveglio si dis t ingue dalle specie a f f i n i per l 'agil i tà, la 
sveltezza e la sicurezza dei m o v i m e n t i . Si p u ò d i re che vola veramente da un ramo 
a l l ' a l t ro , val ica con u n salto l a rgh i s s imi spazi, si a r r amp ica sopra una cima poco 
discosta con una c e l e r i t à non comune e i n questo modo passa da u n albero all 'altro, 
saltando d i f r o n d a i n f ronda . I l suo lungo man te l lo , m o r b i d o e lucido come seta, 
ondeggia i n quei sal t i e la pal l ida luce della luna si r i f l e t t e con magico effetto sul pelo 
i l quale b r i l l a d i uno splendore par t icolare . 

I I taguan si ciba d i fogl ie , d i gemme, d i ramosce l l i teneri e fors 'anche d i radici. 
È d i f f i c i l e che scenda a t e r ra per mangia re ; i n generale tocca i l suolo soltanto quando 
v u o l recarsi a grande distanza da u n albero a l l ' a l t r o . Soppor ta abbastanza bene la 
s c h i a v i t ù , m a i v iaggia tor i europei stentano mol t i s s imo a procurarse lo , anche pagandolo 
a caro prezzo. 

* 
* * 

I PETAURI (PETAURUS) rappresentati da tre specie di cui la coda è coperta di 
pe l i anche al l 'apice, sono stret tamente a f f i n i a i Pe tauro id i . L a specie p i ù conosciuta 
è i l B E L I D E O S C O I A T T O L O ( P E T A U R U S S C I U R E U S , Didelphys sciurea,Belideus sciureus), 
I l suo nome locale d i scoiattolo d imos t r a che questo an imale t to è m o l t o noto i n tutta 
la sua pa t r i a . I l nome che g l i diedero i p r i m i co lon i europei s t ab i l i t i ne l paese t 
appropr i a to a l la sua s t ru t tu ra fisica, p e r c h è esso non r i co rda sol tanto lo scoiattok 
nostrale nell 'aspetto esterno del corpo, m a anche nella mole , e si avv ic ina ancor piì 
a l taguan. I l corpo snello e a l lungato pare p i ù largo d i c iò che n o n sia i n rea l tà { 
cagione del patagio che si estende f r a le z ampe ; i l collo è cor to e p iut tos to grosso 
la testa p iana t e r m i n a i n u n muso breve ed aguzzo; la coda è lunghiss ima, tondeg 
giante , floscia e r icca d i p e l i . G l i orecchi d i r i t t i sono l u n g h i s s i m i , m a o t tus i all'apice 
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gli occhi g rand i e sporgent i a guisa d i due emis f e r i , i l pelo è fo l t i s s imo , s t r a o r d i n a 
riamente m o r b i d o e fino, i l palagio coper to d i p e l i ; sol tanto g l i orecchi sono n u d i 
internamente e cope r t i es ternamente d i p e l i , a lmeno al la base. T u t t a la par te supe
riore del corpo è d i co lor g r i g i o - c i n e r i n o , i l patagio b runo-noce -oscuro e m a r g i n a t o 
di bianco nel la par te esterna, b ianco con r i f less i g i a l l o g n o l i i n f e r i o r m e n t e e b r u n i c c i o 
verso i l ma rg ine . Una str iscia d i co lo r b r u n o - r u g g i n e a t t raversa g l i occhi e scorre 
verso g l i o r e c c h i ; u n ' a l t r a s t r iscia d i co lor b r u n o - r u g g i n e ne l la par te an te r io re e d i 
color bruno-castagno sul la f r o n t e , pa r t endo da l dorso del naso, r isale su l la f r o n t e e 
percorre la l inea mediana de l dorso . L a coda è d i color c i n e r i n o - c h i a r o a l la rad ice 
e nera a l l ' e s t r e m i t à . Questo an ima le t to giunge a l la lunghezza compless iva d i 46 c m . 
di cui circa 25 c m . spet tano al la coda. 

L'area d i d i f fus ione del bel ideo scoiat tolo si estende f r a i l Queensland e V i t t o r i a . 
E un an imale schiet tamente a rboreo e n o t t u r n o come q u e l l i che g l i rassomigl iano . D i 
giorno si nasconde nel le f r o n d e p i ù fitte degl i a l be r i dove si adagia i n u n buco o sopra 
un ramo b i fo rca to e d o r m e r aggomi to l a to come una p a l l a ; appena scende la no t te 
riacquista t u t t a la sua v i v a c i t à . Si a r r a m p i c a sugl i a lbe r i c o l l ' a g i l i t à d i uno scoiat tolo , 
sempre da l basso i n a l to p e r c h è d 'a l to i n basso balza leggermente co l l ' a iu to del patagio 
che allarga a guisa d i paracadute. Di g i o r n o n o n è possibi le r iconoscere l ' an ima le t to 
osservato duran te la no t te . Pare una bestia senza v i t a e nessuno lo crederebbe l ' ag i le 

animale a rboreo del la no t te precedente. D o r m e quasi t u t t o i l g i o r n o cercando d i 
r ipararsi dal la luce; si sveglia sol tanto qualche r a r a vo l t a per mang ia re , fa due o t r e 
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passi barcol lando e scansa con o r ro re i raggi v i v i f i c a n t i del sole. La cosa è al tutto 
diversa nelle splendide n o t t i i l l u m i n a t e dal la luna. L 'occhio dell 'osservatore segue 
affascinato le sue mosse. Ogni suo m o v i m e n t o è vivace, svelto ed agile come quelli 
delle scimie più ardi te e degl i scoiat tol i p i ù eccitat i . 11 bel ideo scoiattolo è impacciato 
soltanto sul te r reno dove cammina sgarbatamente, con passo i n c e r t o ; ma esso non 
tocca i l suolo che i n caso d i assoluto bisogno, quando g l i a lber i sono t roppo discosti 
l 'uno da l l ' a l t ro per poter valicare con u n salto lo spazio che l i d iv ide , adoperando i l 
patagio nel modo consueto. Questo animale è i n grado d i spiccare salt i portentosi e di 
modi f ica rne a suo p iac imento la direzione. Se p u ò saltare dall 'al tezza d i 10 m . rag
giunge g l i a lberi che si t rovano alla distanza di 20 o 30 m e t r i . 

Un belideo scoiattolo imbarca to a bordo d i una nave era cos ì domestico che i l 
capitano g l i aveva permesso d i correre l iberamente dapper tu t to . L 'a l legro animaletto, 
delizia di tu t to l 'equipaggio, si a r rampicava sovente sulla c ima del l 'a lbero maestro e 
di t ra t to i n t ra t to scendeva nella st iva. Un g io rno , ment re soff iava un vento impetuoso, 
si a r r a m p i c ò sulla sua consueta vedetta, vale a d i re sulla c ima del l 'a lbero maestro. 
Temendo che una raff ica d i vento, investendolo, lo precipitasse nel mare, uno dei 
mar ina i decise d i andarlo a snidare d i l a s s ù . Quando giunse presso l 'animale, questo 
c e r c ò d i s fuggi rg l i , precipi tandosi sul ponte con uno dei so l i t i sa l t i . Ma i n quell'istante 
la nave, spinta da una for te raff ica d i vento, si p i e g ò sopra u n fianco per modo che 
i l belideo pareva destinato a cadere i n mare . T u t t i lo credettero perduto, ma esso 
t r o v ò modo d i salvarsi . Mediante un 'abi le manovra del suo t imone c a m b i ò la dire
zione del salto, e, descrivendo un arco d i re t to dal lo i nd i e t ro al lo innanzi , giunse 
felicemente i n coperta. T u t t i g l i osservatori sono concord i n e l l ' a m m i r a r e l 'agilità di 
tali m o v i m e n t i e a f fermano che si compiono con una grazia ed una eleganza pressoché 
impareggiab i l i . Del resto i l belideo scoiattolo è un an imale grazios iss imo; sebbene 
non si possa considerare come perfet tamente innocuo, si addomestica con molta faci
l i t à ; durante la notte è al legro e vivace, ma pur t r oppo sempre alquanto pauroso. 
È facile ca t turar lo ment re do rme ar rampicandos i sugl i a lbe r i . I n generale le caccie di 
ta l sorta vengono praticate da un gruppo d i b u o n i cacciatori i qua l i non stentano ad 
impad ron i r s i del belideo p e r c h é la luce lo abbaglia per modo che non riesce a spiccare 
i so l i t i sal t i neppure col l ' a iu to del patagio, e a l lora cade a t e r ra dove l ' uomo lo cattura. 
I l belideo scoiattolo s ' incontra sovente nelle case dei co loni i qua l i lo accudiscono con 
mol ta di l igenza. Non è m o l t o in te l l igente , m a compensa tale d i fe t to colla vivaci tà , la 
gentilezza e la dolcezza della sua indole . I n gabbia saltella tut ta la not te e prende gli 
at teggiamenti p i ù s t ran i che si possano i m m a g i n a r e . Si avvezza senza fatica a cibarsi 
delle sostanze p i ù var ie sebbene dia sempre la preferenza al le f r u t t a , alle gemme e 
agli inset t i che forse sostituiscono megl io d i ogn i a l t ra cosa i l c ibo naturale d i cui si 
nut re i n patr ia . Mangia con gran piacere i l mie le del l ' eucal ip to e g l i inset t i costitui
scono una parte essenziale del suo cibo. F u osservato che g l i i n d i v i d u i t enu t i i n schia
v i tù nel G ia rd ino Zoologico d i L o n d r a mangiavano v o l o n t i e r i i passeri m o r t i e i 
pezzetti d i carne che venivano loro o f f e r t i e p e r c i ò si crede che durante la notte i l 
belideo scoiattolo si avv ic in i s i lenziosamente agl i uccel l i addo rmen ta t i e ad altri 
p iccol i an ima le t t i , l i ghermisca e l i d i v o r i senz 'al tro come fa i l l o r i . I l belideo scoiattolo 
arreca g r a v i dann i alle pesche ed alle mele i n mo l t e r eg ion i della sua pa t r i a . 

I I belideo scoiattolo è u n animale eminentemente socievole. Si aggira nelle foreste 
i n p iccol i b ranch i compost i d i var i i n d i v i d u i , i qua l i p e r ò , da quanto pare, non si 
t ra t tano m o l t o bene a vicenda. I n s c h i a v i t ù s t r inge amic iz ia cogl i a l t r i an ima le t t i della 
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sua m o l e e si affeziona pe r f i no a l l ' u o m o . I l Bennet t r i f e r i sce a l c u n i ragguagl i i n t o r n o 
alla v i t a de l bel ideo scoia t to lo i n s c h i a v i t ù . E g l i r icevet te i n regalo una f e m m i n a 
giovane e la p o r t ò seco i n E u r o p a : « Sebbene fosse ancora g iovane era a lquan to se l 

vatica e sudic ia . Appena la p rendevo i n m a n o sputava, b r o n t o l a v a e s t r i l l ava a c c o m 
pagnando le sue g r ida con m o r s i e g r a f f i a t u r e . Le sue unghie dure p roducevano del le 
ferite ugua l i a quel le p rodo t t e da i g a t t i ; invece i suoi d e n t i n i n o n facevano ancora 
alcun male . È certo che u n a n i m a l e i l quale i n g i o v e n t ù si m o s t r a cosi v i o l e n t o e 
feroce dev'essere m o l t o ca t t ivo e mordace nel la vecchiaia . A poco a poco la m i a 
pr ig ioniera si a d d o m e s t i c ò e i n c o m i n c i ò a lasciarsi p rendere i n m a n o senza g r a f f i a r e 
nè mordere . Mi leccava la m a n o se avevo cura d i spa lmar la con qualche sostanza 
dolce d i cu i era gh io t t i s s ima e co l l ' andar del t empo m i permise d i toccar le i l nasetto 
e d i esaminare i l suo pelame. Ma se qua lcheduno m o s t r a v a d i v o l e r l a p o r t a r v i a , 
afferrandola pe l corpo , andava i n col lera , m o r d e v a e g ra f f i ava con i r a selvaggia, s p u 
tando e b ron to l ando sommessamente . Si lasciava prendere p i ù f ac i lmen te per la coda, 
p u r c h é n o n la si tenesse f e r m a t r o p p o a l ungo . A l l o r a a l la rgava i l patagio per r i p a 
rarsi da una possibi le caduta. I n tale posizione era facile osservare d i sopra e d i sot to 
la m e m b r a n a vo l i t an t e . Sebbene si fosse addomest icata , n o n m a n i f e s t ò m a i nessuna 
affezione per q u e l l i che le p o r t a v a n o i l c ibo . Si compor t ava ugua lmente bene o 
ugualmente male tanto cogl i a m i c i quan to cog l i es t ranei . 

« Di g io rno d o r m i v a aggomi to la ta a pal la , t r a n q u i l l a e i m m o b i l e , col la be l la coda 
distesa sopra i l co rpo . Qualche r a r a vo l t a si svegliava per mang ia r e u n po ' d i c ibo . 
In questi casi pareva mezza cieca e mos t rava che la luce del g i o r n o le spiaceva g r a n 
demente. Verso sera r iacquis tava tu t t a la sua v i v a c i t à e n o n pareva p i ù quel la d i 
pr ima. Correva su e g i ù per la gabbia , si a r r amp icava senza t regua sulle i n f e r r i a t e e 
non r i m a n e v a quieta u n m o m e n t o . Lasciata i n l i b e r t à ne l la m i a camera , balzava 
immedia tamente sui m o b i l i e s i mos t r ava o l t r e m o d o soddisfat ta d i poters i m u o v e r e 
da ogni par te . Una v o l t a sola m i accadde d i veder la a l legra ne l le ore p i ù calde del 
pomeriggio. Ciò avvenne ne l G ia rd ino Zoologico d i L o n d r a dove i l cielo fosco e 
nebbioso poteva fa r l e credere che la no t te fosse g i à scesa. 

« L a m i a p r i g i o n i e r a si c ibava d i la t te , d i m a n d o r l e e d i uva secca, m a p re fe r iva 
a tu t t i i d o l c i u m i d ' ogn i sor ta , le f r u t t a candi te e lo zucchero. Succhiava le f r u t t a per 
modo da lasciarne solamente in t a t t a la buccia . Mangiava poco, m a era grassa e stava 
benissimo. Una not te f u g g ì da l la gabbia , m a i l g i o r n o dopo venne r i t r o v a t a f r a i r a m i 
di un salice, dove d o r m i v a t r a n q u i l l a m e n t e sopra u n r a m o b i fo r ca to . U n ragazzo si 
a r r a m p i c ò su l l ' a lbero , a f f e r r ò l ' an ima le per la coda e la g e t t ò a t e r ra dal l 'a l tezza d i 
20 m e t r i . I l bel ideo a l l a r g ò sub i to i l suo paracadute e giunse sano e salvo a t e r ra 
dove f u subi to r ip reso . Quando m a n g i a la m i a p r i g i o n i e r a si cor ica v o l o n t i e r i sul 
dorso; per bere t iene i l suo p iccolo rec ip ien te f r a i p i e d i a n t e r i o r i e l ambe come un 
gattino. Per f o r t u n a du ran te i l v iagg io , p r i m a di a r r i v a r e a L o n d r a , p o t e m m o sempre 
provvederle una cer ta q u a n t i t à d i la t te che la m a n t e n n e i n o t t i m e c o n d i z i o n i d i salute. 
A poco a poco era d iven ta ta c o s ì mansueta che a l la sera le davamo i l permesso d i 
correre sopra coperta . Si t r a s tu l l ava come u n ga t t i no e si r a l l eg rava quando le g r a t t a 
vamo i l pelame, m a n o n ci pe rmise m a i d i p render la i n m a n o : appena facevamo 
qualche ten ta t ivo per a f f e r r a r l a , sputava e sbuffava col la mass ima v io lenza » . 

La r i p r o d u z i o n e de l be l ideo scoia t to lo è p r e s s o c h é i g n o t a ; i n a t u r a l i s t i n o n 

riferiscono nel le l o r o opere nessun ragguagl io s icuro i n t o r n o a c i ò . 
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L ' A C R O B A T E P I G M E O ( A C R O B A T E S P Y G M A E U S , Didelphys pygmaea, Petaurus 
pygmaeus, ecc.) è i l p iù piccolo d i t u t t i i marsup ia l i r a m p i c a t o r i ed è considerato con 
ragione come i l rappresentante d i u n genere d i s t in to . 11 suo largo patagio si estende 
f ino a l carpo, la coda è pennata, g l i orecchi coper t i d i pel i n o n m o l t o fìtti. Questo 
leggiadro an imale t to ha press'a poco la mole del nostro topo comune ; quando si 
f e rma sopra u n r a m o col patagio r ip iegato sotto i l corpo rassomigl ia i n modo stra
o rd ina r io al nostro grazioso e odiato rosicante. L a lunghezza complessiva del suo 
corpo è d i 44,5 c m . d i cui 8 c m . appartengono alla coda e i l r imanente al corpo. 

Aciobate pigmèo (Acrobates pygmaeus). Grandezza naturale. 

I l pelame corto e m o r b i d o è b r u n o - g r i g i o super iormente e bianco-gial lognolo infe
r i o r m e n t e ; g l i occhi sono cerchiat i d i nero, g l i orecchi scur i nel la par te anteriore e 
bianchicci nel la parte poster iore. Le due t in te p r inc ipa l i del corpo sono esattamente 
dis t inte l 'una da l l ' a l t ra . Quando l ' an imale sta f e r m o sopra u n r a m o i l patagio rimane 
r ipiegato sul corpo fo rmando i n questo m o d o u n o rnamen to par t icolare e allora la 
delicatissima t in ta bianca, che si osserva sopra i l suo marg ine in fe r io re , pare un 
elegante fregio del mante l lo che giace sulle spalle de l l ' an imale . 

L 'acrobate p igmeo abita la parte or ienta le de l l 'Aus t ra l i a , dal Queensland a 
V i t t o r i a ; come le specie a f f i n i si ciba d i fogl ie , d i f r u t t a , d i g e m m e e d i al tre parti 
tenere delle piante, ma non disdegna neppure g l i inse t t i quando riesce ad impadro
nirsene. Non è meno vivace ed agile dei suoi a f f i n i : poche specie Io superano nella 
f aco l t à d i varcare l a rgh i s s imi spazi vo lando col patagio aper to . Si dice che questo 
an imale t to è m o l t o amato tanto dagli ind igen i quanto dai co loni s t ab i l i t i nei dintorni 
d i Por t Jackson i qua l i lo addomest icano v o l o n t i e r i ; ma disgrazia tamente n o n abbiamo 
ancora nessun ragguaglio esatto i n t o r n o alla sua v i t a l ibe ra e a quel la che mena in 

s c h i a v i t ù ; Io stesso si p u ò d i r e della r i p roduz ione e de l l ' a l l evamento della prole. 



Tarsipe rostrato 

La terza s o t t o - f a m i g l i a dei Mar sup ia l i r a m p i c a t o r i ( T A R S I P E D I N A E ) è cos t i t u i t a da 

un solo genere rappresentato da un 'un i ca specie che è i l T A R S I P E R O S T R A T O ( T A R S I P E S 

R O S T R A T U S e spenseraé). Questo sot t i le an ima le t to è lungo appena 16 c m . d i cu i 9 c m . 
spettano alla coda prens i le coper ta d i scarsi pe l i ; si d i s t ingue dal le specie a f f i n i per 

Tarsipe rostralo (Tarsipes rostratus). 2 / 3 della grandezza naturale, 

una proboscide lungh i s s ima e so t t i le , per la l i n g u a lunga e p r o t r a t t i l e , per la m a n 
canza de l l ' in tes t ino cieco e pei den t i m o l a r i r u d i m e n t a l i . Le unghie sono r u d i m e n t a l i 
meno quelle d i cu i sono a rma te le due d i t a de i p i ed i p o s t e r i o r i che seguono i l po l l i ce 
e che sono saldate f r a l o r o . I l pelo è co r to , r u v i d o e grossolano, ne l l a par te super io re 
del corpo ha una t i n t a generale g r i g i a i n t e r r o t t a da t r e s tr iscie l o n g i t u d i n a l i nere o 
brune; sui fianchi è d i co lo r ro s so - rugg ine -pa l l i do ; nel la par te i n f e r i o r e del co rpo è 
b ianco-gia l lognolo , g r i g i o sulle gambe e b ianco sui p i ed i . 

Questo s ingolare an ima le t to abi ta la par te occidentale d e l l ' A u s t r a l i a ; paragonato 
alle a l t re f o r m e che appar tengono alla stessa f a m i g l i a presenta sol tanto una certa 

somiglianza col M i r m e c o b i o f a s c i a t o c i quale è u n marsup ia le c a r n i v o r o che si d i s t ingue 
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pei dent i p icco l i e per la l ingua p ro t r a t t i l e d i cu i è p rovveduto ed abi ta anch'esso la 
parte occidentale de l l 'Aus t ra l i a . 11 modo d i v ivere del tarsipe ros t ra to corrisponde 
perfet tamente alla sua s t ru t tu ra speciale; i l suo cibo si compone d i inset t i e d i miele. 
La mogl ie d i Sir George Grey scrive quanto segue i n t o r n o al nost ro s trano animalet to : 
« Per qualche tempo ne t enn i i n casa due i n d i v i d u i . I l p r i m o che m i f u portato morì 
p robabi lmente d i fame, p e r c h è m i avevano detto che questi a n i m a l i mangiano radici 
e noci ed io l i n u t r i v o appunto con t a l i sostanze; p i ù t a r d i m i accorsi invece che sono 
c a r n i v o r i e mangiano vo lon t i e r i le t ignuole e le mosche ; a lmeno così faceva i l nostro 
povero superstite. Af fe r rava g l i inset t i per le a l i e l i teneva coi piedi a n t e r i o r i ; man
giava i l corpo lasciando in ta t te le a l i . Non lo v i d i m a i bere. In generale passava la 
giornata dormendo aggomitolato a pal la , ma verso sera si svegliava per arrampicarsi 
cont inuamente sugli a l b e r i : si attaccava vo lon t i e r i ad u n ramoscel lo colla coda, poi 
balzava a l l ' i m p r o v v i s o sopra un ramoscel lo v ic ino ». Gi lber t nota l ' av id i t à con cui il 
tarsipe rostra to ghermisce e d ivora le mosche, e aggiunge ai suddett i i ragguagli 
seguenti : « Gl i davamo a mangiare del pane inzuppato nel l 'acqua mol to inzuccherata 
dove esso cacciava la l ingua precisamente come fanno g l i uccell i quando cercano i l 
miele nei calici dei f i o r i ». Johnson D r u m m o n d uccise una coppia di questi animaletti 
mentre succhiavano i l miele nei f i o r i della Melalenca; l i o s s e r v ò con attenzione 
e vide che int roducevano la l ingua nel calice dei fiori, precisamente come fanno gli 
uccel l i . 

La terza f amig l i a dei marsupia l i e r b i v o r i comprende i V O M B A T I ( P H A S C O L O M Y I D A E ) 

e ci presenta var ie fo rme genuine d i ros icant i . Oggidì si conoscono tre specie d i vom
bat i che si rassomigliano mol t i s s imo tanto nell 'aspetto esterno quanto nel modo di 

v ivere . Hanno una s t rut tura sin
golarmente tozza; i l loro corpo 
è robusto e pesante, i l collo è 
grosso e cor to , la testa informe, 
la coda r ido t t a ad un breve mon
cone quasi nudo. Gli ar t i sono 
co r t i e s t o r t i ; i p iedi hanno cin-
cpie d i ta a rma le d i unghioni ro
bus t i e f a l c i f o r m i che mancano 
sol tanto nei po l l i c i dei piedi 
p o s t e r i o r i ; le piante dei piedi 

sono larghe e nude ; le di ta dei p ied i pos te r io r i che vengono dopo i l pollice sono 
saldate i n parte f r a lo ro . L a denta tura è assai notevole p e r c h è i due la rgh i incisivi 
an te r io r i delle due mascelle cor r i spondono perfe t tamente ai dent i ro s i ca to l i dei rosi
cant i . Le due mascelle contengono ino l t r e u n premolare e qua t t ro l u n g h i m o l a r i r icurvi 
per par te ; 13-15 ver tebre sono f o r n i t e d i costole, 4 -6 vertebre ne sono invece sprov
vedute; i l sacro ne conta 4, la coda p u ò contenerne 12 -46 . Le pa r t i m o l l i si distin
guono per l ' in tes t ino cieco f o r n i t o d i un 'appendice ve rmico la re . 

I l V O M R A T O D E L L A T A S M A N I A , che si ch iama pure T A S S O D ' A U S T R A L I A (PHASCO-

L O M V S u i i s i M j s , Wombat, Fossor, Fusca, Lassii, ecc.) g iunge al la lunghezza di 
circa 95 c m . ed è f o r n i t o d i orecchi b r e v i e tondeggiant i . 11 pelame è d i co i^ r bruno-
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gr ig io-scuro screziato, p e r c h è i s i ngo l i p e l i sono b r u n o - s c u r i a l la radice , e b i anco -
argentei a l l a pun ta e v i hanno pu re m o l t i pe l i i n t i e r a m e n t e n e r i . 11 V O M B A T O D I 

M I T C H E L L (Phascolomys mitchelli) è m o l t o a f f ine a l precedente, m a assai p i ù grosso. 

Il VOMBATO DALLA FRONTE LARGA (PHASCOLOMYS LATIFRONS, P. lasiorhinus, ecc.) 

è generalmente u n po ' p i ù grosso del v o m b a t o del la Tasmania , p o i c h é ol trepassa 
sovente la lunghezza d i 1 m e t r o . I l suo pe lame è assai p i ù m o r b i d o d i que l l o del le 
specie a f f i n i ed ha una be l la t i n t a g r ig i a . N u m e r o s i p e l i i so la t i d i co lo r b r u n o - f u l v o -
scuro e bruno-ross icc io sono f r a m m i s t i ag l i a l t r i e d à n n o a l m a n t e l l o l egg iadr i r i f l e s s i 
rossicci. Sono b i a n c h i : i l co l lo , i l pe t to , la par te i n t e r n a degl i a r t i a n t e r i o r i ed una 
macchia che s i t r o v a sopra g l i occhi . G l i orecchi g r and i e sporgent i t e r m i n a n o i n una 
punta p iu t tos to aguzza. 

Il vombato della Tasmania abita appunto la Tasmania e la Terra di Van-Diemen ; 
i l vombato dal la f r o n t e larga v i v e ne l la par te m e r i d i o n a l e d e l l ' A u s t r a l i a ; i l v o m b a t o d i 
Mitchell è d i f fuso ne l la Nuova Galles del sud, nella V i t t o r i a e n e l l ' A u s t r a l i a m e r i d i o 
nale. T u t t i i v o m b a t i v i v o n o ne i boschi p i ù fìtti, scavano a m p i e e p r o f o n d e ga l le r ie 
dove passano la g io rna t a d o r m e n d o . I l v o m b a t o esce dal la sua d i m o r a sol tanto a 
notte i no l t r a t a per cercare i l c ibo d i cu i ha b isogno. Questo c ibo consiste p r i n c i p a l 
mente d i un ' e rba du ra , a f f ine al g iunco che r i cop re g r a n d i t r a t t i d i t e r reno , m a v i si 
aggiungono pure erbaggi e r a d i c i d 'ogn i sor ta che l ' an ima le sradica da l suolo. Tut te 
le specie che appar tengono a questo genere si rassomigl iano m o l t o ne l m o d o d i v i v e r e : 
ciò che si dice d i una si p u ò appl icare al le a l t re . 

I l vomba to pare anche p i ù impacc ia to d i c iò che n o n sia i n r e a l t à . I suoi m o v i 
menti sono len t i m a s i cu r i e r o b u s t i . Siccome è ot tuso e i nd i f f e r en t e è d i f f i c i l e che si 
lasci d is turbare . Va d i r i t t o per la sua s trada senza spaventars i d i nessun ostacolo. 
Gl ' indigeni accertano che nelle sue scorrer ie n o t t u r n e g l i accade qualchevol ta d i r o t o l a r e 
come un sasso nel ruscello che costeggia c a m m i n a n d o . Ma a l lo ra , senza spaventars i 
affatto, cont inua a c a m m i n a r e nel la d i rez ione p r i m i t i v a sul le t to del fiume, finché 
possa r i t o rna r e a t e r r a dove con t inua la sua passeggiata come se n u l l a fosse avve 
nuto. Gli i n d i v i d u i t e n u t i i n s c h i a v i t ù ch 'ebb i occasione d i osservare con fe rmavano i n 
modo abbastanza esatto t a l i asserzioni . Sebbene i n cer t i casi i l v o m b a t o vada i n 
collera è d i f f i c i l e i r r i t a r l o . A d ogni m o d o è cer to che esso è un an ima le os t inato e 
cocciuto forse p i ù d ' ogn i a l t r o . Conduce a t e r m i n e l 'opera in t rapresa , superando q u a 
lunque d i f f i co l t à . Quando scava una tana r i c o m i n c i a i l suo l avo ro anche cento vo l t e 
se occorre. 1 c o l o n i aus t r a l i an i d icono che è u n a n i m a l e s o m m a m e n t e pac i f ico che si 
lascia sollevare da t e r ra e p o r t a r v i a senza dare i l p i ù piccolo segno d ' i n q u i e t u d i n e o 
di collera, m a se spunta ne l suo ot tuso cerve l lo l ' idea del la resistenza, i n c o m i n c i a a 
mordere tu t to e t u t t i col la mass ima f u r i a . Posso confe rmare tale asserto. G l i i n d i v i d u i 
affidati alle m i e cure si c o m p o r t a v a n o appun to i n questo m o d o . Quando legavamo 
loro i p i ed i o l i p r e n d e v a m o per u n a zampa , andavano i n co l le ra e m o r d e v a n o 
rabbiosamente. 

Come la m a g g i o r pa r t e degl i a n i m a l i d e l l ' A u s t r a l i a , i l v o m b a t o soppor ta ben i s 
simo la s c h i a v i t ù . Accud i to i n m o d o raz iona le e n u t r i t o bene si man t i ene i n o t t i m e 
condizioni d i salute, si addomest ica e si avvezza senza alcuna d i f f i co l t à a l la presenza 
dell 'uomo p u r c h é possa aggi rars i l i be ramen te per la casa. La sua inna ta i nd i f f e r enza g l i 

fa d iment ica re presto la s c h i a v i t ù e lo rende soddis fa t to de l la sorte che g l i è tocca ta ; 
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Vombato della Tasmania (Phascolomys ursinus) e Vombato dalla fronte larga (Phascolomys latifrons, 
1 / 8 della grandezza naturale. 

a lmeno non g l i viene mai l ' idea d i fugg i re . Nella Tasmania accompagna dapper 
tu t to i pescatori e g i ra in to rno alle capanne come un cagnol ino. Tu t t av ia non bisogni 
credere che i l vomba to si affezioni a l suo custode. L ' u o m o g l i è indifferente coni* 
tut to i l resto del mondo . P u r c h é possa mangiare , non bada ad a l t r o . Ogni sito gì 
piace, ogni loca l i t à g l i va a genio. 

Nei nos t r i paesi questo apatico animale si ciba d 'erbaggi , d i carote, d i rape, d i frutt 
e d i cereali . È par t icolarmente ghio t to del lat te, m a non bisogna dargliene troppo il 
una vol ta , p e r c h è , come f u osservato da v a r i na tura l i s t i ing les i , p u ò accadere eh 
scenda nel secchiello del latte a p renderv i u n bagno. I v o m b a t i t enu t i i n schiavi tù s 
r iprodussero già parecchie vol te i n I n g h i l t e r r a ; p e r c i ò si p o t è osservare che la fem 
m i n a par tor isce tre o qua t t ro p i cc in i i n una vol ta e l i accudisce con m o l t a tenerezz; 
a lmeno f i n c h é stanno nel la borsa. Lascio decidere ai m i c i l e t t o r i se i l vombato meri 
l 'onore d i essere annoverato nella schiera degli an ima l i degni d i essere acclimati ni 
nos t r i paesi. I Francesi credettero oppor tuno d i t r a spor ta r lo i n Europa e d i tentare 
la r i p roduz ione in Franc ia . In Aust ra l ia la carne del vomba to è considerata come u 
o t t i m o c i b o ; g l i ind igen i ne adoperano pure i l pelame in v a r i m o d i , ma tanto 1 
carne quanto i l mante l lo non avrebbero nessun pregio i n Europa . 

I l secondo so t tord ine dei m a r s u p i a l i è cos t i tu i to da i M A R S U P I A L I CARNIVOI 

( P O L Y P R O T O D O N T I A ) che si d is t inguono dal le specie del p r i m o so t tord ine pel grc 
numero d i inc i s iv i d i cui sono p r o v v e d u t i , p o i c h é la mascella super iore ne contiei 
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4 o 5 per par te e l a mascella i n f e r i o r e 3 o 4 per par te . I p i c c o l i i n c i s i v i , quas i u g u a l i 

f r a l o r o , n o n vengono supera t i ne i l a m o l e da i c a n i n i l u n g h i ed aguzz i . I d e n t i m o l a r i 
sono genera lmente f o r n i t i d i t u b e r c o l i aguzzi . Le specie che appar tengono a questo 

sottordine sono c a r n i v o r e , i n se t t ivo re e o n n i v o r e . Seguendo la classif icazione de l 
Thomas d i s t i ngue remo 8 gene r i e 6 4 specie d i m a r s u p i a l i c a r n i v o r i che s i d i v i d o n o 

in t re f amig l i e d i cu i una appar t iene a l l ' A m e r i c a e le a l t r e due a l l ' A u s t r a l i a . 

La p r i m a f a m i g l i a dei m a r s u p i a l i c a r n i v o r i è cos t i tu i ta da i P E R A M É L I D I o B A N -

D I K U T ( P E R A M E L I D A E ) i q u a l i s i d i s t inguono f ac i lmen te dag l i a l t r i m a r s u p i a l i . Le 
gambe p o s t e r i o r i assai a l lungate e la s t r u t t u r a pa r t i co l a r e del le di ta sono cara t te r i 

che colpiscono a p r i m a v is ta . Le zampe a n t e r i o r i hanno 5 d i ta , m a sol tanto le 2 o 3 
dita mediane sono sv i luppate l i be r amen te e a r m a l e d i u n g h i o n i f o r t i e f a l c i f o r m i . I l 
secondo e i l terzo d i t o - dei p i e d i pos t e r io r i sono saldat i ins ieme f i n o a l l ' u n g h i a ; i l 
pollice manca o è r u d i m e n t a l e , i l qua r to d i t o è l ungh i s s imo . I n complesso i l corpo 

è tozzo, l a testa m o l t o aguzza sopra tu t to ne l la reg ione del muso , la coda genera l 
mente cor t i ss ima e coperta d i pe l i r a d i p u ò essere qualche r a r a vo l t a r i cch i s s ima d i 
peli l ungh i e f o l t i ; g l i o recch i hanno quasi sempre una grandezza med ioc re , tu t tav ia 
in certe specie possono essere m o l t o g r a n d i . L a borsa del la f e m m i n a si apre a l l ' i n 
dietro. Nella denta tura s i contano 4 o 5 i n c i s i v i per par te ne l la mascella super iore , 
3 inc is iv i per par te ne l la mascel la i n f e r i o r e , 1 canino , 3 p r e m o l a r i e 4 m o l a r i per 
parte sopra e sot to . 

1 p e r a m é l i d i ab i tano l ' A u s t r a l i a e la Nuova Guinea ; v i v o n o i n buche che scavano 
nel suolo e dove si r i cove rano a l m i n i m o pe r i co lo . Ta lvo l t a s ' incon t rano i n v ic inanza 
delle p ian tag ion i o delle colonie umane , m a i n generale cercano d i teners i l o n t a n i 
dal l 'acerr imo nemico d i t u t t i g l i a n i m a l i . Quasi tu t te le specie v i v o n o i n s o c i e t à e 
menano v i t a a f fa t to n o t t u r n a . 1 l o r o m o v i m e n t i sono abbastanza r a p i d i e a l t u t t o 
speciali p e r c h è c a m m i n a n o sa l te l lando. Si c ibano d i vegeta l i , sono g h i o t t i delle f r u t t a 
succose e dei t u b e r i , t u t t av ia mang iano anche inse t t i e v e r m i oppure semi d i 
varia sorta. 

T u t t i i p e r a m é l i d i sono a n i m a l i t i m i d i , pau ros i , i n n o c u i e mansue t i ; nel la v i ta 
libera t emono qua lunque per ico lo e sfuggono con angoscia la presenza d e l l ' u o m o , i n 
schiavi tù s i adat tano fac i lmen te al l o r o destino e si addomest icano i n poco t e m p o . Ma 
questa è la sola u t i l i t à che possano arrecare a l l ' u o m o p e r c h è la l o r o carne n o n è 
mangiabile e la pel le n o n serve a n u l l a . I p e r a m é l i d i si r endono n o c i v i scavando i 
campi e devastando le p i a n t a g i o n i . L a f a m i g l i a de i p e r a m é l i d i s i d i v i d e i n t r e gener i , 
i quali contengono 1 4 specie. 

I P E R A M E L I P R O P R I A M E N T E D E T T I ( P E R A M E L E S ) , o l t r e l ' A u s t r a l i a ab i tano pu re la 
Nuova Guinea ; c o m p r e n d o n o 1 1 specie d i c u i la p i ù notevole è i l P E R A M E L E N A S U T O 

( P E R A M E L E S N A S U T A ) , an ima le d i aspetto s ingolare che rassomigl ia tanto a l conig l io 

quanto al toporagno . Por ta a b u o n d i r i t t o i l suo n o m e i n q u a n t o c h è è p rovvedu to d i 
un muso lungh i s s imo . L a par te super iore del m u s o è m o l t o a l lungata e l ' e s t r e m i t à 
del naso sporge a lquan to o l t r e i l l abb ro i n f e r i o r e . G l i orecchi coper t i d i pe l i c o r t i s 
simi sono l a rgh i i n f e r i o r m e n t e , m a n o n t a rdano ad a c u m i n a r s i ; g l i occhi sono p i c c o l i . 
0 corpo a l lunga to t e r m i n a i n una coda d i med ia lunghezza, floscia e coperta d i pel i 

47. — BREHM, Animali, Voi. I I I . 
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cor t i ed è sorret ta da gambe abbastanza robuste, d i cui le pos te r ior i sono quasi 
lunghe i l doppio delle an t e r i o r i . Le zampe an te r io r i si d is t inguono per le d i ta esterne 
ed interne appena accennate da i tubercol i g ià menz iona t i , collocate a l l ' ind ie t ro e 
nascoste per m o d o sotto i pe l i che riesce d i f f i c i l e scopr i r le . Le a l t re di ta sulle quali 
l 'animale si appoggia per camminare , sono fo rn i t e d i ungh ion i f a l c i f o r m i , robusti e 

Peramele nasuto (Perameles nasuta). 1 j i della grandezza naturale. 

r i c u r v i . I l pelame non m o l t o fitto, m a piut tos to lungo , r u v i d o , quasi setoloso, si com
pone d i una scarsa e breve lanuggine e d i pel i setolosi p i ù l u n g h i . Nella parte supe
r io r e del corpo è d i color g i a l l o - f u l v o - b r u n i c c i o , screziato d i nero , c iò che proviene 
p r inc ipa lmente dalla doppia colorazione dei pe l i i qua l i nel la par te infer iore sono 
g r i g i , ne r i nel mezzo e g i a l l o - f u l v o - b r u n i c c i alla punta . La par te in fe r io re del corpo 
è d i color b ianco-g ia l lognolo-sud ic io ; la parte superiore dei p ied i pos te r ior i ha una 
t in t a g ia l lo -b run icc io -ch ia ra . L a coda è b runo-nera super iormente e bruno-castagno 
in fe r io rmen te . Gl i orecchi sono coper t i d i pel i b run i cc i lungo i l marg ine , ma la pelle 
nuda traspare dapper tut to f r a i pe l i . Gl i i n d i v i d u i adu l t i oltrepassano la lunghezza di 
50 c m . compresa la coda che è lunga 12 c m . ; l 'altezza misura ta dalla spalla giunge 
appena a 10 c m . 

k 
•i 

Un ' a l t r a specie par t icolare appartenente a queslo medesimo genere è i l PERAMELE 

S T R I A T O . ( P E R A M E L E S B O U G A I N V I L L E I ) . Questo an imale t to è p i ù piccolo del peramele 
nasuto, p o i c h é misu ra appena la lunghezza d i 42 c m . compresa la coda che è lunga 
10 c m . I I suo pelame è s t r ia to d i b r u n o su fondo p i ù chiaro . La t i n t a generale del 
corpo è un miscugl io d i nero e d i g i a l l o ; i l nero p r edomina sul dorso e i l giallo sui 
fianchi ; sulla parte posteriore del corpo scorrono alcune striscie scure, del imitate più 
o meno esattamente, f ra le qua l i spiccano le striscie in te rmedie p i ù chiare. La testa 
è gr ig ia come la par te anter iore del dorso e i p i e d i . I l peramele s t r ia to abita l'occi
dente, i l sud ed i l sud-est de l l 'Aus t ra l i a . 
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I l pe ramele nasuto v i v e nel le r e g i o n i montuose e fresche d e l l ' A u s t r a l i a o r i en t a l e 

e abbonda p r i n c i p a l m e n t e ne l la Nuova Galles de l sud. Manca nel le calde p i a n u r e 
de l l 'Aus t r a l i a , m a scende abbastanza sovente sulle coste de l m a r e . È m o l t o c o m u n e 
in t u t t a la sua p a t r i a dove scava lunghe ga l le r ie che r o v i n a n o i n t i e r i t r a t t i d i t e r r e n o , 
sia per procacc iars i i l c ibo d i cu i ha b isogno, sia per f abb r i ca r s i una d i m o r a . U n a 
vera rete d i passaggi che me t tono i n comunicaz ione i s ingo l i b u c h i , r i cop re sovente 
ampi t r a t t i de l ia p i a n u r a . Queste buche abbondano p r i n c i p a l m e n t e sot to i cespugl i . 
Le unghie lunghe e robus te d i cu i è p rovvedu to g l i p e r m e t t o n o d i scavare t a l i ga l le r ie 
sotterranee; s iccome le r a d i c i e i t u b e r i cos t i tu iscono la par te p r i n c i p a l e de l suo 
cibo, per v ivere esso è costret to a scavare con t inuamen te nuove ga l le r ie , come la 
talpa; a c iò g l i serve anche i l suo lungo g r i f o . I l peramele nasuto n o n m a n g i a 
soltanto r a d i c i , m a s i n u t r e pu re d i v e r m i e d i i n s e t t i ; finché p u ò averne a suf f ic ienza 
preferisce le sostanze vegetal i a qua lunque a l t ro c ibo . N o n d i rado danneggia a lquanto 
i campi d i patate e i g rana i e p e r c i ò riesce moles to come i t o p i . Per f o r t u n a g l i m a n 
cano i dent i r o s i c a t o l i dei t o p i , per m o d o che i l co lono, con qualche precauzione, p u ò 
difendersi dal le sue v is i te . L e m u r a g l i e de i g rana i devono essere ben cos t ru t te , spe
cialmente nel le fondamen ta , p e r c h è a l t r i m e n t i i l Band iku t . le pe r fo ra e penetra ne l lo 
interno dei g r ana i . L ' a n d a t u r a de l pe ramele nasuto r i c o r d a m o l t i s s i m o quel la del 
coniglio: questo marsup ia le n o n salta e n o n corre , m a procede appoggiandosi a l t e r 
natamente sugl i a r t i a n t e r i o r i e sui pos t e r io r i e c a m m i n a i n m o d o diverso da i cangur i 
i quali si appoggiano sol tanto sugl i a r t i p o s t e r i o r i . Fa ud i r e la sua voce so lamente 
quando è f e r i t o ; questa voce consiste i n una serie d i suon i s i b i l a n t i che r i c o r d a n o 
vivamente lo squ i t t i r e dei t o p i . I co lon i odiano t u t t i i p e r ame l i ne l lo stesso m o d o con 
cui noi europei detes t iamo i t o p i e l i inseguono col mass imo accanimento . Pare che 
la f e m m i n a par tor i sca p i ù d 'una vo l t a a l l ' anno 3-6 p i c c i n i per vo l t a che t iene a lungo 
nella sua borsa, aper ta pos t e r io rmen te . 

Lo Schmid t o f f r e a i suoi col leghi una lunga ed esatta descrizione della v i t a che 
menano i pe rame l i t e n u t i i n s c h i a v i t ù : i o m i c o n t e n t e r ò d i r i f e r i r e a i m i e i l e t t o r i 
alcuni ragguagl i es t ra t t i precisamente da questa descrizione. I pe r ame l i sono a n i m a l i 
crepuscolari e n o t t u r n i che passano la g io rna ta d o r m e n d o . G l i i n d i v i d u i osservat i 
dallo Schmidt f o r m a v a n o una copp ia ; d i g i o r n o stavano r a g g o m i t o l a t i ne l fieno, u n o 
accanto a l l ' a l t r o e tenevano sempre nascoste le p a r t i a n t e r i o r i de l corpo . I n quest i 
casi i pe rame l i i n c u r v a n o a lquan to i l dorso, nascondono la testa sotto i l co rpo per 
modo che la f r o n t e s f iora i l t e r r eno e i l muso v iene a t rova r s i f r a le zampe p o s t e r i o r i ; 
la coda, essendo r ip iega ta a l lo i n n a n z i , passa i n mezzo al le coscie e posa sul vent re ; 
gli occhi sono ch ius i , g l i orecchi r acco l t i i n tan te pieghe l o n g i t u d i n a l i e r i v o l t i a l l ' i n 
fuor i verso la pun ta . Nei p r i m i t e m p i che segui rono i l l o r o a r r i v o i n Europa , i p e r a m e l i 
del Giardino Zoologico d i F r anco fo r t e passavano la g io rna ta d o r m e n d o p r o f o n d a m e n t e . 
Non c'era per ico lo che s i svegliassero anche se i gua rd i an i del G ia rd ino l i p rendevano 
in mano; se n o n v i erano cos t re t t i , n o n uscivano m a i da l l o ro nascondigl io . Quando 
scende i l crepuscolo, a poco a poco i p e r a m e l i si svegliano. I I fieno i n cui sono ada
giati i ncominc i a a m u o v e r s i , poi compare i l muso aguzzo del la bes t io l ina che fìula 
l 'aria, si volge da tu t t e le p a r t i e to rna a nascondersi ne l suo covo. Queste p rove si 
ripetono va r i e vo l t e e finalmente l ' an ima le met te i n mos t ra la par te an te r io re de l 
corpo che p e r ò t o r n a a scompar i r e . Gl i occhi , da p r i n c i p i o semichius i e assonnati , s i 
aprono e g l i o recch i flosci e penzola t i si d r i zzano . U n ' o r a dopo i l peramele esce da l 
suo covo sbadig l iando e si avv i c ina a l rec ip iente che cont iene i l c ibo d i c u i ha b i sogno. 
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Questo cibo si compone d i cereali d 'ogni sorta, vale a d i r e : d i f r u m e n t o , d i orzo, d 
avena, d i semi d i canapa, d i patate lesse, d i m a g g i o l i n i , d i l a rve , d i c r i sa l id i , ecc. Li 
masticazione del cibo è accompagnata da u n r u m o r e abbastanza fo r te ; i l perameli 
af fer ra i l cibo coi dent i e lo tiene colle zampe a n t e r i o r i , m a prende colla lingua 
chicchi d i grano, le c r i sa l id i e i bocconi p i ù piccol i . G l i i n d i v i d u i a f f ida t i alle curi 
dello Schmid t erano g h i o t t i dei magg io l in i e delle la rve , m a erano cos ì ot tusi e lent 
che l i lasciavano passare senza dar lo ro la caccia. 

Quando hanno finito d i mangiare , i peramel i i ncominc iano a correre su e gii 
lungo le pare t i della l o r o gabbia. Per cammina re si appoggiano sui qua t t ro arti c 
saltellano come le l ep r i e i con ig l i , per la diversa lunghezza delle l o ro zampe. Allorché 
si a f f re t tano saltano con maggior v e l o c i t à e a l lo ra i l lo ro corpo si alza e si abbassa 
con f o r t i m o v i m e n t i s i m i l i a que l l i d i un 'al talena.-1 peramel i t rovano modo d i sedersi 
nelle posiz ioni p i ù diverse che si possano i m m a g i n a r e ; si dr izzano appoggiandosi sol
tanto sulle zampe pos te r io r i per modo da toccare i l suolo solamente colle di ta , come 
fanno i t o p i sa l ta tor i . La coda non prende par te ai m o v i m e n t i del corpo p o i c h é l 'ani
male la lascia penzolare cont inuamente . 

Durante la notte i pe ramel i si t ras tu l lano senza tregua, si inseguono a vicenda e 
si r icoverano ne l lo ro n ido soltanto al m a t t i n o , a i p r i m i raggi del sole. Nel mese di 
dicembre escono dal n ido dopo le 5 pomer id iane e v i si r i t i r a n o alle 7 del matt ino; 
i n giugno e i n lugl io si svegliano soltanto verso le 10 d i sera e si r i t i r a n o nella loro 
d i m o r a alle 4 an t imer id iane . 

« I nos t r i pe ramel i » , dice lo Schmidt , « sono mansuet i e i n n o cu i . Si lasciano 
prendere i n mano senza r i v o l t a r s i n è mordere o graf f ia re ; cercano d i andarsene, ma 
senza usare alcuna violenza. Qualche ra ra vo l ta , quando sono d i s tu rba t i nel sonno, 
aprono u n pochino g l i angol i della bocca e accennano a d ig r ignare i dent i , sbuffando. 
Malgrado la lo ro indole mansueta non si rendono m o l t o s impa t i c i p e r c h è sono stupidi 
e i n d i f f e r e n t i . Non d i rado r i spondono al r i c h i a m o del padrone e f iu tano le dita che 
esso porge lo ro , m a l'espressione della lo ro faccia non cambia e manifesta soltanto 
una s tupida c u r i o s i t à . Tu t tav ia , nel la maggior parte dei casi, la voce de l l 'uomo l i spa
venta come ogni a l t ro r u m o r e e l i induce a r icoverars i al p i ù presto nella loro tana. 
Ma le impress ion i d i ta l sorta non sono du revo l i e i n f a t t i i pe rame l i non tardano a 
r i c o m p a r i r e e tornano ad aggirars i dapper tu t to come se nu l l a fosse accaduto. 
L'aspetto esterno dei pe ramel i non corr isponde pun to all 'espressione della lo ro faccia, 
p o i c h é i g r and i orecchi d i r i t t i e i l muso aguzzo d imos t r ano una v i v a c i t à ed una 
intel l igenza che i n r e a l t à n o n esistono: g l i occhi n o n hanno alcuna espressione. Fra 
i sensi i l p r i m o posto spetta a l l ' odora to e a l l ' u d i t o . Quando l i n u t r i v o d i maggiolini 
osservai spesso che non vedevano subi to l ' inse t to che ven iva lo ro offer to , ma lo 
prendevano sol tanto dopo d i aver lo veduto cadere a t e r ra parecchie volte e non 
dis t inguevano neppure t roppo fac i lmente i l luogo i n cui era caduto. Al lorché ne 
avevano mangia to t re o qua t t ro , appena ud ivano cadere qualche cosa, cercavano ala
cremente nella sabbia l 'oggetto desiderato » . 

* * 

II CHEROPO (CHOEROPUS CASTANOTIS, ecaudatus e occidentalis) costituisce il 
secondo genere dei peramel i . Questo an imale r i co rda v ivamente i M A C R O S E L I D I di 
cui abb iamo fa t to la conoscenza ne l secondo v o l u m e . I l corpo abbastanza svelto è 
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sostenuto da zampe alte e s o t t i l i ; g l i a r t i p o s t e r i o r i sono assai p i ù l u n g h i deg l i an te 
r i o r i . I l m u s o è aguzzo, g l i o recch i sono l u n g h i s s i m i , la coda ha una lunghezza m e d i a 
ed è coper ta d i p e l i r a d i . Nei p i ed i a n t e r i o r i si osservano so l tan to due d i t a bene s v i 
luppate, ugua lmen te lunghe e f o r n i t e d i ungh ie cor te , m a robus t e ; i l p r i m o e i l 
quinto d i t o mancano a l t u t t o , i l qua r to d i t o è r u d i m e n t a l e ; g l i a r t i p o s t e r i o r i h a n n o 
un solo d i t o m o l t o sv i luppa to che è i l q u a r t o ; le a l t re d i t a sono r u d i m e n t a l i . Questa 
strana confo rmaz ione dei p i ed i p r o c a c c i ò a l l ' a n i m a l e i l suo n o m e greco che s ign i f i ca 

Cheropo (Choeropas castanotis). '/io della grandezza naturale. 

« Piede d i po rco » sebbene u n esame accurato del piede d i m o s t r i che tale s o m i 
glianza è so l tan to i m m a g i n a r i a . Anche i l n o m e specifico del cheropo d e r i v a da una 
s ingo la r i t à pa r t i co la re . Thomas M i t c h e l l che scoperse questo an ima le t to lo trasse v i v o 
da un albero cavo i n cu i si era r i f u g i a t o ; g l i i nd igen i f u r o n o assai m e r a v i g l i a t i ne l 
vederlo e accer tarono d i i g n o r a r n e l 'esistenza. I l na tura l i s ta f u co lp i to p r i n c i p a l m e n t e 
dalla mancanza del la coda e p e r c i ò diede a l l ' a n i m a l e i l n o m e d i Cheropo ecaudato 
(ecaudatus). G l i i n d i v i d u i che a r r i v a r o n o p i ù t a r d i i n Eu ropa erano t u t t i f o r n i t i d i 
coda, per cu i f u accertato che i l p r i m o i n d i v i d u o caduto nel le m a n i del M i t c h e l l 
doveva aver pe rdu to la coda i n seguito a qualche circostanza accidentale. P e r c i ò i 
natural ist i c a m b i a r o n o i l n o m e specifico d i questo an ima le . 

Questo an ima le raggiunge press'a poco la m o l e d i u n p iccolo c o n i g l i o ; la sua 
lunghezza è d i c i rca 35 c m . d i cu i 40 c m . spettano al la coda. I l pe lame m o r b i d o , 
increspato e lungo è d i co lor b r u n o - g r i g i o nel la par te super iore del corpo , b ianco o 
bianco-gial lognolo i n f e r i o r m e n t e ; la coda è nera ne l la par te super iore e b i a n c o -
bruniccia al la p u n t a e ne l la par te i n f e r i o r e ; g l i orecchi g r a n d i sono coper t i d i pe l i 
di color g i a l l o - r u g g i n e e d i pe l i n e r i sul la p u n t a ; le zampe a n t e r i o r i sono b i a n 
chiccie, le p o s t e r i o r i r o s so -pa l l i de ; i l grosso d i t o dei p i ed i p o s t e r i o r i è b ianco sud ic io . 

Pare accertato che i l cheropo a b i t i tu t t a l ' A u s t r a l i a , m a n o n sarebbe imposs ib i l e 
che mancasse nel le r eg ion i p i ù se t t en t r iona l i , ne l l ' e s t r emo or ien te e ne l la par te 
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set tentr ionale-or ienta le d i questa regione. Le p ianure coperte d 'erba secca falciata 
regolarmente dagl i ind igen i costituiscono i l suo soggiorno pred i le t to . L a v i t a del che
ropo n o n è m o l t o diversa da quel la dei pe ramel i . I l cheropo raccoglie le fogl ie e l'erba 
secca e fa con queste u n n ido abbastanza ar t is t ico nascosto cosi bene sotto i cespugli 
che i cacciatori p i ù esperti stentano a t r ova r lo . Si ciba d i sostanze vegetali e di 
inse t t i . F i n o r a n o n abbiamo nessun a l t ro ragguaglio esatto i n t o r n o al suo modo 
d i v ivere . 

I D A S I U R I D I ( D A S Y U R I D A E ) costi tuiscono la seconda so t to - famig l i a del sotto-genere 
d i cu i t r a t t i amo ; comprendono 7 gener i e 26 specie. Le zampe an t e r i o r i e le zampe 
pos te r io r i hanno una lunghezza p r e s s o c h é uguale ; le a n t e r i o r i sono fo rn i t e d i cinque 
dita ; le di ta degli a r t i pos te r io r i non sono m a i saldate f r a l o r o , i n generale hanno 
cinque d i ta quasi ugualmente lunghe m a i l n u m e r o delle d i t a p u ò scendere fino a 
qua t t ro . I l pol l ice degl i a r t i pos te r io r i manca ; quando esiste è piccolo e sprovveduto 
d i unghia . La coda coperta d i pel i è lunga e non affa t to prensi le . L o stomaco è sem
plice, manca l ' in tes t ino cieco. I n var ie specie la borsa non esiste; quando c'è può 
essere aperta a l l ' i nnanz i o a l l ' i nd i e t ro . 

I D A S I U R I N I ( D A S Y U R I N A E ) costi tuiscono una so t to - f amig l i a la quale comprende 
6 generi e 25 specie che tengono i l p r i m o posto f r a g l i a n i m a l i appartenenti a questo 
gruppo. I cara t ter i d i s t i n t i v i dei das iu r in i stanno nel la dentatura : la mascella supe
r io re contiene 4 inc i s iv i per par te e la mascella i n f e r i o r e 3 inc is iv i per parte; 
ambedue le mascelle contengono 1 canino, 2 - 4 p r e m o l a r i e 4 m o l a r i per parte. 
Oggidì tutte le specie che appartengono a questa f amig l i a abi tano l 'Austral ia o per 
megl io di re la regione compresa f r a la Nuova Guinea e la Tasmania . 

1 das iu r in i d i m o r a n o indi f ferentemente nei boschi , ne i l uogh i rocciosi e sulle 
sponde del m a r e ; v ivono nelle buche sotterranee che si t rovano sotto le radici degli 
a lbe r i , nelle fessure delle roccie o nel cavo degli a lber i d 'a l to fus to . Molte specie 
stanno sempre a ter ra , a l t re si a r rampicano beniss imo ed al t re ancora si trattengono 
quasi esclusivamente sugli a lber i . Camminano adagio con un 'anda tura strisciante, 
p e r c h é si appoggiano su l l ' in t i e ra p ian ta dei p i ed i . Quasi t u t t i i da s iu r in i sono animali 
n o t t u r n i che passano la g iorna ta do rmendo nel l o ro nascondigl io e vanno i n cerca di 
cibo sol tanto quando scende i l crepuscolo. Nelle l o ro scorrer ie esplorano le coste del 
mare e d ivorano g l i an ima l i r ige t ta t i sulla spiaggia dalle onde. Non disdegnano neppure 
g l i a n i m a l i pu t re fa t t i . Le specie arboree si n u t r o n o p r inc ipa lmen te d i insetti , ma 
d à n n o anche la caccia ai m a m m i f e r i m i n o r i , ag l i uccel le t t i e al le l o ro uova ; le specie 
p i ù grosse penetrano nelle d i m o r e de l l ' uomo e spesso sgozzano tu t to i l pollame in 
una not te come le mar to re , oppure , i m i t a n d o l 'esempio delle v o l p i p o l a r i , saccheg
giano le p r o v v i g i o n i raccolte nel la casa, d i v o r a n d o la carne ed i l l a rdo . Le specie più 
piccole si ins inuano nelle aper ture p iù strette e p e r c i ò sono odiate come la martora e 
la puzzola. La specie p i ù grossa aggredisce le greggie d i pecore e d i t r a t to i n tratto 
uccide una pecora o un agnello. M o l t i da s iu r in i po r t ano i l c ibo alla bocca colle zampe 
a n t e r i o r i . La lo ro voce consiste i n u n b r o n t o l ì o par t ico lare e i n u n la t ra to acuto. Le 
specie p i ù grosse sono m o l t o selvaggie, m o r d a c i e i n d o m a b i l i ; aggredite , si difendono 
valorosamente coi l o ro dent i aguzzi ; invece le specie p i ù piccole sono mansuete e 
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t r a n q u i l l e , s i addomest icano senza t r o p p a d i f f i c o l t à , m a n o n s i a f fez ionano m a i a l 
loro custode. Duran te la p r i m a v e r a le f e m m i n e pa r to r i scono 4 - 5 p i c c i n i . 

I d a n n i a r reca t i da i d a s i u r i n i superano d i m o l t o g l i u t i l i che se ne possono r i c ava re ; 
p e r c i ò essi sono od i a t i dag l i i n d i g e n i de l l o r o paese i qua l i l i inseguono con grande 

accanimento. 
* 

* * 
I l T I L A C I N O ( T H Y L A C I N U S C Y N O C E P H A L U S , Bidelphis, Dasyurus e Peracyon 

cynocephahis, ecc.), è l ' un i co rappresentante at tuale d i u n genere d i s t i n to . Esso 

viene pure ch iama to con rag ione C A N E M A R S U P I A L E , p o i c h é i n f a t t i r a s somig l i a m o l 
t issimo ad u n cane selvat ico. I l co rpo a l lunga to , la f o r m a della testa, i l muso ben 

Scheletro del Tilacino (Dal Museo anatomico di Berlino). 

distinto, g l i o recchi d i r i t t i , g l i occhi e la coda quasi sempre sollevata r i c o r d a n o 
alquanto i l cane ; m a g l i a r t i sono r e l a t i vamen te co r t i e i a den ta tu ra s i scosta i n 
modo essenziale da quel la del cane. L a mascel la super iore contiene 4 i n c i s i v i per 
parte e la mascella i n f e r i o r e 3 i n c i s i v i per p a r t e ; ambedue le mascel le contengono 
inol t re 1 can ino , 3 p r e m o l a r i e 4 m o l a r i per par te . L a den ta tu ra cont iene dunque 
in tut to 46 d e n t i . L e ossa m a r s u p i a l i sono rappresenta te da ca r t i l ag in i tendinee. 

I l t i l ac ino è i l p iù grosso f r a t u t t i i m a r s u p i a l i c a r n i v o r i . 11 suo corpo oltrepassa 
la lunghezza d i 1 m . , la coda è lunga 50 c m . ; i maschi m o l t o vecchi possono giungere 
alla lunghezza d i m . 4 ,9 . I l pelo cor to e increspato è b r u n o - g r i g i o ; sul dorso si osser
vano 4 2 - 1 4 str iscie t rasversa l i nere . I pe l i del dorso sono b r u n o - s c u r i a l la rad ice e 
b runo-g ia l lognol i ne l t r a t t o che precede la pun ta oscura ; i pe l i del ven t re sono d i co lor 
bruno-pal l ido a l la radice e b i a n c o - b r u n i c c i o alla pun ta . La testa è chiara , la reg ione 
degli occhi b iancas t ra ; ne l l ' angolo an te r io re de l l ' occh io si osserva una macchia s cu ra ; 
sugli occhi scorre una str iscia oscura. Le unghie sono b rune . Verso la par te poster iore 
del corpo i pe l i del dorso si a l lungano a lquan to e acquistano i l l o r o mass imo s v i l u p p o 
sulle coscie. I l pe lame n o n è fino, m a cor to e leggiermente lanoso. L a coda è coper ta 
di peli m o r b i d i a l l a radice e d i pe l i i sp id i nel r i m a n e n t e del la sua lunghezza. L 'espres
sione del la faccia è a l t u t t o diversa da que l la de l cane. La bocca l a rgamente fessa e 
gli occhi g r a n d i colpiscono lo sguardo de l l 'osserva tore . 
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Tilacino (Thylacinus cynocephalus). 1 j 1 0 della grandezza naturale. 

I l t i lac ino abita la Tasmania . Quando i p r i m i co lon i europei si s tabi l i rono nel
l 'Aus t ra l ia , era comuniss imo e danneggiava i n modo abbastanza r i levante i loro ani
m a l i domest ic i , saccheggiando p r inc ipa lmen te le greggie d i pecore e i po l l a i . Coll'andar 
del tempo le a r m i da fuoco lo costr insero a r i t i r a r s i ne l l ' i n t e rno del paese. Oggidì 
abi ta le reg ioni montuose e si t ra t t iene a preferenza all 'altezza d i 1000 m . sul livello 
del mare . D i g io rno si nasconde nelle fessure delle roccie quasi inaccessibili all 'uomo, 
nelle buche na tu ra l i o i n tane che scava da s è , e d i là i m p r e n d e le sue scorrerie. È un 
animale no t t u rno e scansa la v iva luce del g io rno col la mass ima cura. I l continuo 
m o v i m e n t o della membrana n i t t i t an te svela la s e n s i t i v i t à s t r ao rd ina r i a dei suoi occhi; 
i l t i lac ino è p i ù esperto d i qua lunque gufo ne l l ' a r te d i r i pa r a r e i p r o p r i occhi dallo 
splendore molesto del la luce t roppo v i v a . P robab i lmen te questa s e n s i t i v i t à lo rende 
assai impaccia to e lento durante la g io rna ta ; d i not te si sveglia e p u ò essere anche 
pericoloso p e r c h è n o n scansa la lo t ta e riesce quasi sempre v i t t o r i o s o ; soltanto i cani 
sono i n grado d i f a r g l i paura . Sebbene n o n s i possa considerare come i l p i ù feroce dei 
marsupia l i c a r n i v o r i , supera d i m o l t o tu t te le specie che appar tengono alla sua fami
glia nel la robustezza fisica e n e l l ' a u d a c i a ; anche per questo r igua rdo m e r i t a piena
mente i l nome d i L U P O M A R S U P I A L E con cu i sogl iono ch i amar lo i Tedeschi. Rispetto 
alla sua mole esso n o n è meno dannoso del suo o m o n i m o del n o r d . 

I l c ibo de l t i l ac ino si compone d i a n i m a l i p iu t tos to p icco l i eh' esso riesce ad ucci
dere mediante oppor tune aggressioni ; quest i a n i m a l i possono essere ve r t eb ra t i o inver
t eb ra t i , inse t t i , mo l lusch i e pe r f ino raggia t i . Nelle reg ion i i n cui le montagne scendono 
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fino a l la costa de l m a r e e i l paese n o n è ancora r ego la rmen te co lon izza to , d u r a n t e la 
notte i l t i l ac ino si aggira su l la spiaggia, fiuta e raccogl ie t u t t i g l i a n i m a l i r i g e t t a t i da l l e 

onde sul le sabbie del la r i v a . Pare che le conchigl ie e g l i a l t r i m o l l u s c h i spars i i n g r a n 

copia sul la spiaggia cost i tuiscano l a par te p r i n c i p a l e de i suo i p a s t i , quando la f o r t u n a 
non g l i è p rop i z i a r ige t t ando su l la sponda del m a r e u n pesce o d una foca s e m i - p u t r e 
fatta. Ma i l t i l a c i n o i m p r e n d e spesso a l t r e caccie assai p i ù d i f f i c i l i d i queste. Insegue 
i l veloce canguro nel le p i anure erbose e ne l le foreste sparse d ' a l b e r i e d i boscaglie ; 

insidia l ' o r n i t o r i n c o ne i fiumi e neg l i s tagni e se ne impadron i sce sovente, sebbene 
l ' o rn i t o r inco n u o t i a m e r a v i g l i a . Quando ha m o l t a f a m e i l t i l a c ino n o n disdegna nessun 
cibo e n o n si lascia spaventare neppure d a l l ' a b i t o pungente de l l ' ech idna . 

Quando p r o l u n g a le sue scorrer ie fino a i p o d e r i dei c o l o n i , i l t i l a c ino v iene c a t t u 
rato con apposite t r appo le o c o l l ' a i u t o de i c a n i , da i q u a l i p e r ò s i d i fende ben i s s imo 
dimost rando una fe roc ia ed una c r u d e l t à a f fa t to sp roporz iona te a l la sua piccola m o l e . 
In caso d i bisogno lo t t a d i spera tamente e p u ò resistere ad una i n t i e r a m u t a d i can i . 

La v i t a de l t i l ac ino t enu to i n s c h i a v i t ù è t u t t o r a p r e s s o c h é igno ta . È u n an ima le 
ottuso e s tup ido come t u t t i i suoi a f f i n i , e p e r c i ò anche poco s impa t i co . Pare che g l i 
i n d i v i d u i assoggettati da poco t e m p o al la s c h i a v i t ù , da p r i n c i p i o s iano m o l t o v i o l e n t i 
e c a t t i v i : si a r r a m p i c a n o sulle pa re t i de l l a l o r o gabbia col la sveltezza dei g a t t i e sp ic
cano sal t i a r d i t i s s i m i , a l t i 2 o 3 m . Col l ' andar de l t e m p o i l t i l a c ino p r i g i o n i e r o d iven ta 
più mansueto anche c o l l ' u o m o , m a n o n si a f fez iona m a i a l suo gua rd i ano , stenta p e r f i n o 
a d is t inguer lo dal le a l t re persone, è i nd i f f e r en t e a t u t t o f u o r c h é al la carne che g l i v iene 
offerta. Del resto i t i l a c i n i s i aggi rano per lunghe ore nel la l o r o gabbia senza preoc
cuparsi d ' a l t ro , oppu re giacciono a lungo n e l l o r o cantuccio consueto, d o r m e n d o o r i p o 
sando t r a n q u i l l a m e n t e . I l o r o l i m p i d i occh i b r u n o - s c u r i fissano l ' o sse rva to re col la 
espressione cara t ter is t ica che d i s t ingue g l i occh i del le fiere. 

* * 

Il DIAVOLO ORSINO dei coloni o DASIURO (SARCOPHILUS URSINUS, Didelphys ursina, 
Dasyurus e Diabolus ursinus), f o r m a u n genere pa r t i co l a re ed è m o l t o a f f ine a l t i l a 
cino, ma no tevo lmen te p i ù b r u t t o e r i pugnan t e . I l n o m e poco l u s ingh i e ro che g l i d à n n o 
i coloni d e r i v a da l la sua indo le i n d o m a b i l e e da l la sua i nc r ed ib i l e fe roc ia . T u t t i g l i 
osservatori sono concord i ne l considerare i l das iu ro come i l p i ù feroce e i l p i ù a r r a b 
biato d i t u t t i i m a r s u p i a l i : esso è invaso da u n m a l u m o r e con t inuo e la sua col lera 
prorompe a l la m i n i m a occasione. I l d i avo lo o r s ino n o n smette le sue q u a l i t à neppure 
quando è tenuto i n s c h i a v i t ù e accudi to con m o l t a d i l igenza , n o n i m p a r a m a i a d i s t i n 
guere dalle a l t re persone i l gua rd iano che g l i porge i l c ibo e ha cura del la sua gabbia , 
ma g l i si avventa con t ro col medes imo f u r o r e con cu i accoglie qua lunque a l t r a pe r 
sona. La sua ost inata feroc ia è accompagnata da una in te l l igenza m o l t o ot tusa e da 
una grande indolenza , la quale n o n co r r i sponde af fa t to a l n o m e che g l i hanno da to g l i 
indigeni. I l d i a v o l o o rs ino d o r m e n e l l ' a n g o l o p i ù r e m o t o del la sua gabb ia ; appena 
qualcheduno g l i si avv ic ina d i g r i g n a i suoi f o r m i d a b i l i den t i e azzanna fu r iosamen te 
tutto c iò che t r o v a i n t o r n o a s è nel la speranza d i f e r i r e i l nemico . T a l i escandescenze 
sono le un iche p r o v e del la sua a t t i v i t à in t e l l e t tua le . 

I l genere S A R C O P H I L U S , rappresenta to da l d i avo lo o r s ino , si d is t ingue pe i seguenti 
caratteri : c o r p o r a t u r a t oz z a , testa e n o r m e , muso l a r g o , orecchi co r t i cope r t i oli pe l i 

esternamente, n u d i e r u g o s i i n t e r n a m e n t e , occhi p i c c o l i con p u p i l l a r o t o n d a , naso 
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nudo, l abbro coperto d i mo l t e verruche, coda breve, conica, m o l t o grossa a l la base e 
alquanto assottigliata verso l ' e s t r e m i t à , gambe basse, leggiermente r i c u r v e e d i lun
ghezza p r e s s o c h é uguale. La denta tura contiene u n premolare d i meno d i quella del 
t i l ac ino . 11 pelame è cost i tui to d i pe l i c o r t i e i sp id i ; i pe l i ondu la t i che f o r m a n o i baffi 
sono grossi , setolosi e c o r t i ; sulle guancie si osserva u n c iuf fo d i pe l i setolosi lunghis
s i m i . La lesta è coperta d i pe l i r a d i ; la pelle rossiccia traspare f r a i pe l i ne r i . 

Diavolo orsino (Sarcophilus ursinus). 1 / 1 0 della grandezza naturale, 

Sul petto del d iavolo orsino scorre generalmente una str iscia bianca fiancheggiata 
da due macchie pure b ianche; i l r imanen te del corpo è coperto d i pe l i ner i come il 
carbone. La lunghezza complessiva de l l ' an imale giunge a circa 1 m . , m a 30 cm. spet
tano al la coda. 

Da p r inc ip io i l d iavolo ors ino si rendeva assai molesto ai co loni della Tasmania, 
distruggendo la maggior parte del loro po l lame. Di not te penetrava nei pollai e 
dava prova d i una ferocia uguale a quel la delle m a r t o r e . P e r c i ò f u sempre odiato cor
dia lmente dagl i agr ico l to r i , i qua l i lo inseguivano col massimo accanimento e più tardi 
lo perseguitarono senza t regua appena seppero che la sua carne è abbastanza saporita 
o a lmeno mangiabi le . Appostarono t rappole d ' o g n i sorta e p repararono grandiose 
caccie per modo che l ' a n i m a l e i m p a r ò d i b u o n ' o r a a riconoscere e a rispettare la 
supremazia e l ' in te l l igenza d e l l ' u o m o ; i n capo a qualche t empo si r i t i r ò nelle foreste 
p iù fitte e inaccessibili che r i cop rono le montagne. Oggid ì è scomparso del tutto in 
mol te loca l i t à ed è r a ro dapper tu t to . 

I l d iavolo ors ino è u n an imale n o t t u r n o nel ve ro senso della p a r o l a : fugge la luce 
del sole col medesimo o r ro re del t i l ac ino e del gufo nostrale . Pare che la luce g l i faccia 
veramente m a l e ; a lmeno f u osservato che g l i i n d i v i d u i t enu t i i n s c h i a v i t ù , appena ven
gono esposti al la luce, cercano con impazienza l ' angolo p i ù scuro del la l o r o gabbia, 
si raggomito lano volgendo la faccia verso i l m u r o e i n tale at teggiamento procu
r ano ancora d i proteggere i lo ro occhi dal l 'az ione molesta del la luce per mezzo di 
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u n con t i nuo m o v i m e n t o del la m e m b r a n a n i t t i t a n t e . F i n c h é i l sole b r i l l a , anche i l d i a 
volo o r s ino r i m a n e nascosto nel le p r o f o n d e fessure del le rocc ie , oppure so t to le r a d i c i 
degli a lbe r i , dove si abbandona ad u n sonno s i m i l e a l la m o r t e , da cu i n o n lo r i sveg l i a 

neppure i l f r ago re del la caccia. Quando scende la no t te abbandona i l suo g iac ig l io 
e si aggira n e l l ' a p e r t a campagna i n cerca d i c i b o ; i suoi m o v i m e n t i sono abbastanza 
r a p i d i e v i v a c i , l a corsa è veloce, quan tunque spesso si p r o l u n g h i a l q u a n t o ; m a ad 
ogni m o d o i l d iavolo o rs ino è sempre m o l t o i n f e r i o r e al le v i v e r r e e al le m a r t o r e n e l 
l 'agi l i tà e ne l la sveltezza dei m o v i m e n t i . I l suo p o r t a m e n t o e la m a g g i o r par te dei suoi 

costumi r i cordano q u e l l i degl i o r s i . C a m m i n a posando a t e r r a tu t t a la p ian ta del p iede ; 
quando sta seduto si appoggia sul le p a r t i p o s t e r i o r i del corpo come i l cane. 

P iomba col suo f u r o r e consueto sopra t u t t i g l i a n i m a l i che p u ò g h e r m i r e . Sceglie 
la sua preda tanto f r a i ve r t eb ra t i quan to f r a g l i i n v e r t e b r a t i . Gradisce t u t t o c iò che 
g l i viene o f fe r to da l mare o da l la povera t e r r a p e r c h è i n questo an ima le la v o r a c i t à 
non è i n f e r i o r e al la v io lenza de l l ' i ndo l e . Nelle sue scor re r ie fa in tendere la sua voce 
che spesso r i suona come i l l a t ra to d i u n cane e t a lvo l t a si t r a s f o r m a i n u n m o r m o r i o 
più sommesso. L ' i n n a t a v o r a c i t à che lo soggioga fa cadere i l d i avo lo o r s ino i n qua 
lunque t r appo la e Io induce ad abboccare ogn i esca, vale a d i r e u n pezzetto d i carne 
di ver tebra to , una conchigl ia o u n a l t r o a n i m a l e t t o i n f e r i o r e . E p i ù d i f f i c i l e insegu i r lo 
coi cani p e r c h è a l lo ra sv i luppa ne l la pugna una ferocia i nc red ib i l e e si d i fende fino 
alla mor te . Del resto le sue mascelle robus t i s s ime , la den ta tu ra f o r m i d a b i l e e l ' i ndo le 
violenta g l i pe rmet tono d i lo t ta re e d i v incere i l cane p i ù robus to . Ben poch i cani da 
caccia hanno i l coraggio d i impegnare la lo t t a col d i avo lo ors ino . 

La s c h i a v i t ù n o n basta per domare l ' i ndo le feroce de l d iavo lo o r s ino , i l quale r i m a n e 
lo stesso anche dopo m o l t i a n n i . N o n di rado si p rec ip i t a , senza ragione , con t ro le sbarre 
della sua gabbia e d imena le zampe come se volesse sbranare ch i tenta d i anda rg l i 
vicino. L e escandescenze del la sua col lera sono t a lvo l t a i n c o m p r e n s i b i l i , p e r c h è scop
piano anche se l ' an ima le è accudi to i n m o d o c o n f o r m e ai suoi b i sogn i e sono d i r e t t i 
contro g l i a n i m a l i p i ù i n n o c u i . I l d iavo lo o rs ino n o n si affeziona m a i al gua rd iano che lo 
accudisce p e r c h è è s tup ido e ottuso come la magg io r par te de i suoi a f f i n i . D i g i o r n o è 
diff ici le veder lo p e r c h è d o r m e con t inuamente ne l suo nascond ig l i o ; stenta a svegl iars i 
e oppone la p i ù v iva resistenza a ch iunque vog l ia f a r l o uscire da l g iac ig l io . Del resto 
è sempre d i ca t t ivo u m o r e e manifes ta i l suo ma lcon t en to con u n b r o n t o l i o i n i n t e r 
r o t t o : i n o l t r e sbuffa , d ig r igna i den t i e spalanca le fauci con espressione minacciosa . 
Si sveglia a ta rda o ra e sv i luppa una v i v a c i t à d i cu i nessuno lo avrebbe creduto capace. 
I I cibo d i cu i si nu t r e i n s c h i a v i t ù è m o l t o v a r i o . Spesso g l i bastano le ossa che s t r i to la 
facilmente coi suoi r o b u s t i s s i m i d e n t i . 

I l numero dei p i cc in i va r i a f r a 3 e 5. Si dice che la f e m m i n a l i po r t a a lungo con 
sè . Non abb iamo nessun a l t ro ragguagl io i n t o r n o a l la r i p r o d u z i o n e . Pare che la carne 
del diavolo o rs ino rassomig l i m o l t o a que l la del v i t e l l o . 

* 
* * 

I DASIURI (DASYURUS) rappresentano un genere particolare e comprendono cinque 
specie classificate ne l 1888 . Nel l 'aspet to esterno de l corpo i da s iu r i s tanno f r a le v o l p i 
e le m a r t o r e , m a n o n rassomig l iano n è a queste n è a quel le . I l corpo è sot t i le e a l l u n 
gato i l col lo p iu t tos to lungo , la testa acumina t a nel la par te an te r io re . La den ta tura 
non è p u n t o diversa da quel la del d i avo lo o r s ino . La coda è lunga , f loscia e coperta 
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u n i f o r m e m e n t e d i pe l i fitti ; le gambe sono basse ed hanno una robustezza mediocre; 
le pos t e r io r i sono u n po ' p i ù lunghe delle an t e r io r i e si d is t inguono per la mancanza 
del p o l l i c e ; le d i ta sono divise e provvedute d i u n g h i o n i robus t i , f a l c i f o r m i , r i c u r v i ed 
aguzzi. 

Una delle specie p i ù conosciute è i l D A S I U R O M A C C H I A T O O D A S I U R O V I V E R R I N O 

( D A S Y U R U S V I V E R R I N U S , Didelphys viverrina, Dasyurus mangei). Questo animale 
ha una t in ta generale b r u n o - f u l v a p i ù o meno chiara ed è bianco nel la parte inferiore 

Dasiuro macchiato (Dasyurus viverrinus). l / i della grandezza naturale. 

del corpo. La parte superiore del corpo presenta una q u a n t i t à d i macchie bianche 
i r r e g o l a r i , disposte i r rego la rmente , le qua l i sono p i ù piccole sulla testa che non sul 
corpo. Gl i orecchi leggiermente aguzzi hanno una grandezza mediocre e sono coperti 
d i pe l i ne r i e co r t i . L a punta del muso è d i color carn ic ino . I l corpo degli individui 
adu l t i è lungo 40 cm. , la coda misu ra la lunghezza d i 30 cm. , l 'al tezza misurata dalla 
spalla è d i 45 c m . Gl i i n d i v i d u i appartenent i a questa specie sono d i f fus i nella Nuova 
Galles del sud, nella V i t t o r i a , nel la par te mer id iona le de l l 'Aus t r a l i a e ne l la Tasmania. 

I boschi sparsi lungo la costa del mare costi tuiscono i l soggiorno predilet to del 
dasiuro macchiato . Durante la g iorna ta questo an imale si nasconde nel le buche che 
si t rovano sotto le r ad ic i degl i a lbe r i , oppure f r a i sassi o ne l cavo degli a lber i . Appena 
scende la notte si aggira n e l l ' aperta campagna i n cerca d i c ibo . Si nu t r e principal
mente d i a n i m a l i m o r t i che i l mare r ige t ta sul la spiaggia, m a insegue pure con grande 
accanimento i m a m m i f e r i m i n o r i e g l i uccel l i che n id i f i cano sul te r reno. I n caso di 
bisogno si contenta anche d i inse t t i . V i s i t a sovente i p o l l a i dei co lon i e sgozza i polli 
colla ferocia delle m a r t o r e ; deruba la carne e i l grano nel le ab i t az ion i umane. I l 
dasiuro v i v e r r i n o ha un 'anda tura s t r isciante e circospetta, i m o v i m e n t i sono rap id i ed 
ag i l i , m a si a r r ampica abbastanza male e s i t ra t t iene v o l o n t i e r i sul te r reno sebbene 
dia t a lvo l t a la scalata ai t r o n c h i a lquanto i n c l i n a t i . I l n u m e r o dei p i c c i n i na t i i n un 
solo par to va r i a f r a 4 e 6. 

I l dasiuro macchia to è oggetto d i una caccia m o l t o accanita, come del resto lo 
sono t u t t i i m a r s u p i a l i c a r n i v o r i (descr i t t i p i ù sopra) . Viene ca t tura to con apposite 
t rappole d i f e r r o , dove cade sovente per i m p a d r o n i r s i dell 'esca, la quale consiste in 
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una sostanza an ima le qua lunque . N o n è pun to adat to a l l a s c h i a v i t ù p e r c h è , secondo 
me, è u n o degl i a n i m a l i p i ù no ios i del la fauna te r res t re . N o n s i p u ò d i r e b u o n o n é 
ca t t ivo , v ivace n è t r a n q u i l l o : è sempl icemente noioso . M i pare che abb ia u n ' i n t e l l i 
genza m o l t o r i s t r e t t a . N o n s i a f fez iona m a i a l l a persona che lo accudisce e r iesce 
imposs ibi le addomes t ica r lo . A l l o r c h é qua lcheduno si a v v i c i n a a l la sua gabbia , esso 
si r i t i r a i n u n angolo , volge i l dorso verso i l m u r o e spalanca le f a u c i . Questo a t t eg 
giamento , i n apparenza assai per icoloso , n o n ha nessuna i m p o r t a n z a p e r c h è i l das iu ro 
macchiato si lascia avv ic ina re senza o p p o r r e a lcuna resistenza e man i fes t a so l tan to 
l ' i n t i m a commoz ione d e l l ' a n i m o sbuf fando i n m o d o p a r t i c o l a r e . N o n pensa m a i a 
difenders i con maggiore eff icacia co l l ' a iu to de i d e n t i . Scansa la luce come t u t t i i suoi 
a f f in i ; d i g i o r n o s i nasconde ne l l ' ango lo p i ù oscuro del la sua gabbia . Siccome n o n è 
punto sensibile al le inf luenze a tmosfe r i che e si accontenta d i q u a l u n q u e c i b o , p u ò 
essere man tenu to senza alcuna d i f f i co l t à . È gh io t to del la carne c ruda e cot ta ed è assai 
meno vorace degl i a l t r i m a r s u p i a l i c a r n i v o r i . Appena g l i si porge u n pezzo d i carne 
se ne impossessa con una certa so l lec i tud ine , ne s t rappa u n pezzetto, lo get ta i n a r i a 
saltando, l o raccatta d i nuovo e lo i n g h i o t t e . Se i l pezzetto staccato n o n ha la f o r m a 
desiderata, i l das iuro lo accomoda per bene colle zampe a n t e r i o r i . Dopo i l pasto s i 
pone a sedere appoggiandosi sulle p a r t i p o s t e r i o r i de l c o r p o , sfrega r a p i d a m e n t e le 
zampe a n t e r i o r i una con t ro l ' a l t r a , si r i pu l i s ce con queste i l muso u m i d o od anche i l 
corpo i n t i e ro p e r c h è è u n a n i m a l e m o l t o p u l i t o per na tu ra . 

* 
* * 

I FASCOLOGALI (PHASCOLOGALE) comprendono 13 specie di piccoli marsupiali car
n i v o r i , p i ù o meno s i m i l i a i t o p o r a g n i . I l corpo d i ques t i a n i m a l i è p icco lo , la coda ha 
una lunghezza mediocre . I l corpo tozzo è sostenuto da gambe cor te i cu i p i e d i sono 
f o r n i t i d i c inque d i t a a rma te d i u n g h i o n i r i c u r v i ed a g u z z i , ad eccezione de l po l l ice 
degli a r t i pos t e r io r i che è sp rovvedu to d i ungh i a . L a testa è aguzza, g l i o recch i e g l i 
occhi sono abbastanza g r a n d i . Nel la den ta tu ra m e r i t a n o d i essere n o t a t i g l i i n c i s i v i 
superior i , no t evo lmen te s v i l u p p a t i ; i c a n i n i sono p iu t tos to s t r e t t i ed hanno una g ros 
sezza med ioc re ; i p r e m o l a r i sono con ic i ed aguzz i , m a r i c o r d a n o la den ta tu ra degl i 
inset t ivor i a cagione de i l o r o t u b e r c o l i . Ol t re i s o l i t i i n c i s i v i s i osservano ancora nel le 
due mascelle 1 can ino , 3 p r e m o l a r i e 4 m o l a r i pe r par te . 

I fascologali ab i tano l ' A u s t r a l i a e le isole de l la Papuasia, v i v o n o sugl i a l be r i e si 
cibano quasi esclus ivamente d i i n se t t i . I l l o r o m o d o d i v i v e r e è t u t t o r a p r e s s o c h é 
ignoto; lo stesso p u ò d i r s i delle l o r o a b i t u d i n i , p e r c i ò p r ende remo a cons ide ra r l i solo 
di volo , cercando d i e s p r i m e r c i b r e v e m e n t e , m a colla mass ima chiarezza poss ib i le . 

Daremo il primo posto al FASCOLOGALE O TAFA (PHASCOLOGALE PENICILLATA, 

Didelphys penicillata, Dasyurus penicillatus e t a f a ) , an ima le assai conosciuto dag l i 
indigeni del paese. I l tafa ha p ress ' a poco l a m o l e de l lo scoia t to lo nos t ra le ; i l suo 
corpo è l ungo 2 4 c m . , la coda giunge al la lunghezza d i 22 ,5 c m . I l pelo m o r b i d o , 
lungo e lanoso n o n penet ra m o l t o ne l l a p e l l e ; è g r i g i o ne l la par te super iore del co rpo , 
bianco o b i anco-g ia l logno lo nel la par te i n f e r i o r e . I l mezzo del la f r o n t e ed i l ve r t i ce 
mesocranio sono p i ù scur i ; i s ingo l i pe l i sono f o r n i t i d i pun te nere . Le d i t a sono 
bianche. Ne l p r i m o qua r to del la sua lunghezza la coda è coper ta d i pe l i l i s c i , s i m i l i a 
quelli che r i ve s tono i l c o r p o ; nel secondo q u a r t o è r ives t i t a d i pe l i p i ù c o r t i , p i ù c h i a r i 
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Fascologale o Tafa (Phascologale penicillata). 1 / 2 della grandezza naturale. 

nella parte superiore e b r u n i nel la parte i n f e r i o r e ; la seconda m e t à della coda pre
senta invece una grande q u a n t i t à d i pe l i l u n g h i , f o l t i e scur i . 

I l tafa è u n an imale t to assai leggiadro, i n apparenza al t u t to innocuo, incapace di 
arrecare i l p i ù piccolo danno e p e r c i ò at to a v ivere i n s c h i a v i t ù nel le abi tazioni del
l ' uomo ; m a i n r e a l t à è d i f f i c i l e t rovare u n a l t ro an imale d i cui l ' i ndo le sia i n oppo
sizione cos ì assoluta col i 'aspet to esterno. I l tafa è u n vero flagello pei c o l o n i , un 
predone feroce, sanguinar io e audace quanto m a i che s ' i nebbr i a del sangue delle sue 
v i t t i m e e spinge le sue scorrer ie nel la par te p i ù in t e rna delle d i m o r e de l l 'uomo. La 
sua piccolissima mole e la piccola testa g l i pe rmet tono d i ins inuars i come una don
nola at t raverso le aper ture p i ù r i s t re t te , e, se riesce a penetrare i n u n luogo abitato 
da qualche an imale domest ico, v i sfoga la sua ferocia i n m o d o incred ib i le . Le muraglie, 
i fossi e le siepi n o n g iovano a difendere i v o l a t i l i e g l i a l t r i a n i m a l i domest ici dalle 
sue aggressioni, p o i c h é i l tafa si ins inua nel la fessura p i ù piccola, si a r rampica , balza 
al disopra dei m u r i e delle siepi e t rova modo d i penetrare dapper tu t to , d i sotto o di 
sopra, da questa o da que l l ' a l t r a parte. For tuna tamente pei co loni g l i mancano i denti 
ros ica tor i dei nos t r i t o p i , p e r c i ò le por te solide e ben chiuse g l i sbarrano la strada. 
Ma t u t t i devono badar bene a chiudere col la massima cura i po l l a i e le piccionaie, se 
vogl iono conservare i n t a t t i i l o ro vo l a t i l i domes t ic i . Se i l tafa avesse la mo le di un 
t i lac ino , col la sua ferocia i ndomab i l e n o n tarderebbe ad uccidere una grande quan t i t à 
d i a n i m a l i domes t ic i e sarebbe senza dubbio i l p iù t e r r i b i l e f r a t u t t i i p r edon i . 
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I c o l o n i sono concord i ne l l ' a f f e rmare che l 'accani ta persecuzione d i cu i è oggetto 

i l tafa, t an to per par te dei b i a n c h i quan to per par te deg l i i n d i g e n i , n o n d ipende s o l 
tanto d a l l ' i r r i t a z i o n e p rodo t t a da l la sua fe roc ia e da l la sua sete d i sangue, m a anche 
da u n od io al tu t to pa r t i co la re che l ' u o m o ha pel fascologale. Quando è aggredi to d a l 
l 'uomo i l tafa s i d i fende con f u r o r e e ferisce abbastanza g ravemente i l suo nemico , 
facendolo s o f f r i r e assai ; p e r c i ò la sua v is ta basta per suscitare la co l le ra de i b i a n c h i 
e degli i n d i g e n i , i qua l i desiderano d i vendicare al p i ù presto le offese r i cevu te . 

Antechino (Phascologale flavipes). Grandezza naturale. 

Durante la not te i l tafa esce da l suo nascondigl io e va i n cerca d i c ibo ; tu t t av ia 
Don è d i f f i c i l e i n c o n t r a r l o a l l ' ape r to anche d i g i o r n o , p o i c h é pare che la luce n o n lo 
molesti a f fa t to . La sua grande ag i l i t à si mani fes ta p r i n c i p a l m e n t e quando si aggira f r a 
i rami degli a lbe r i dove si t r a t t i ene p i ù v o l e n t i e r i che n o n su l t e r r eno , balza e saltella 
di ramo i n r a m o , d i pun ta i n pun ta c o l l ' a g i l i t à d i uno scoia t to lo . La lunga coda d i cu i 
è provveduto g l i g iova assai per d i r ige re i suoi m o v i m e n t i e per man tene r s i i n e q u i 
l ibr io . I n generale i l suo covo si t rova negl i a lbe r i cavi , dove l ' an ima le a l la t ta pu re i 
piccini. I l tafa è m o l t o d i f fuso n e l l ' A u s t r a l i a ed è ugua lmente abbondante tan to i n p i a 
nura quanto i n m o n t a g n a ; i n c iò d i f fer isce da l la m a g g i o r par te degl i a l t r i a n i m a l i 
dell 'Australia d i cu i l 'area d i d i f fu s ione é l i m i t a t a da un 'a l tezza prefissa. 

L'ANTEGHINO (PHASCOLOGALE FLAVIPES e rufogaster, Antechinus stuarti, ecc.) 
appartiene anch'esso al genere d i cu i t r a t t i a m o . È u n an ima le t t o che giunge appena 
alla lunghezza d i 13 c m . ed ha una coda lunga 8 c m . I l pe lame, abbastanza f o l t o e 
morbido, ha una t i n t a fondamenta le g r ig io - scu ra , m a nel la par te p iù esterna del co rpo 
è nericcio con screziature g ia l le , su i fianchi g ia l lo- ross icc io o d i co lor g ia l lo d 'ocra , 
intieramente g ia l lo ne l la par te i n f e r i o r e del c o r p o ; i l pet to , i l men to ed i l ven t re sono 
bianchi o g i a l l i , la coda è ch iara , screziata d i b r u n o i n v a r i p u n t i . Gl i i n d i v i d u i f o r 
niti d i u n vent re b ianco p rovengono dal le r e g i o n i occ identa l i e se t t en t r iona l i d e l 
l 'Aust ra l ia ; q u e l l i che hanno i l ventre g ia l lo p rovengono invece dal le r e g i o n i o r i e n t a l i . 
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* 
* * 

Dopo il tafa e l'antechino citeremo ancora un piccolo marsupiale carnivoro che 
r i co rda v ivamente i t o p i sa l ta tor i . È questo i l F A S C O G A L E L A N I G E R O ( A N T E C H I N O M Y S 

L A N I G E R , Phascogale lanigera). Questa specie costituisce u n genere par t icolare che 

Fascogale lanigero (Antechinomys laniger). 2/s della grandezza naturale. 

si dis t ingue pel corpo piccolo e svel to, per g l i orecchi m o l t o g r a n d i , per la coda lun
ghissima e provveduta d i u n fiocco t e r m i n a l e , per le gambe s t raord inar iamente lunghe 
e per la lunghezza p r e s s o c h é uguale delle d i ta . I l pelame lungo , m o r b i d o e fino è 
gr ig io nella parte super iore del corpo, p i ù ch ia ro sui fianchi e i n f e r i o r m e n t e . La lun
ghezza complessiva d e l l ' a n i m a l e supera d i poco i 20 c m . , la coda è lunga almeno 
12 c m . Le zampe pos ter ior i r i co rdano mo l t i s s imo quel le dei t op i sa l ta tor i e permettono 
a l l ' an imale d i procedere a sal t i come f u osservato da l K r e l f t . 11 fascogale lanigero si 
ciba d i inse t t i ed abi ta la par te mer id iona le del Queensland e la Nuova Galles del Sud. 
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I I M I R M E C O B I O F A S C I A T O ( M Y R M E C O B I U S F A S C I A T U S , M. diemensis) r appresenta la 
seconda s o t t o - f a m i g l i a dei m a r s u p i a l i c a r n i v o r i ( M Y R M E C O B I I N A E ) . I l c o r p o è l ungo , la 
(testa m o l t o aguzza, i p ied i p o s t e r i o r i hanno q u a t t r o d i t a e g l i a n t e r i o r i c inque d i ta ; 
le zampe p o s t e r i o r i sono u n po ' p i ù lunghe delle a n t e r i o r i , le p ian te dei p i e d i nude , 
le dita d iv ise . L a coda è floscia, lunga e vel losa. L a f e m m i n a n o n ha borsa ven t r a l e . 

Sul petto si t r ova una gh iando la par t ico la re , compos ta , che sbocca per mezzo d i v a r i 
canaletti ed è comune ai due sessi. Mer i t a d i essere nota ta la r icca den ta tu ra , p o i c h é 

Mirmecobio fasciato (Myrmecobius fasciatus). V 3 della grandezza naturale. 

i l numero dei dent i supera que l lo che s i osserva i n t u t t i g l i a l t r i m a m m i f e r i , ad ecce
zione de l l ' a rmad i l l o e d i a l cun i cetacei. Questa den ta tu ra c o m p r e n d e i n tu t to 5 0 - 5 4 
denti: la mascella super iore presenta 4 i n c i s i v i per par te e la mascel la i n f e r i o r e 3 o 4 
ncisivi per par te ; ambedue le mascelle con tengono I can ino e 3 p r e m o l a r i per pa r t e ; 
a mascella super iore ha 5 m o l a r i per par te e la mascel la i n f e r i o r e 5 o 6 m o l a r i per 
parte. La l ingua è lunga , so t t i le , aguzza e p r o t r a t t i l e . Si d i s t ingue per la superf ic ie 
superiore per fe t tamente l isc ia . 

I l m i rmecob io fasciato occupa senza d u b b i o uno dei p r i m i pos t i f r a t u t t i i m a r s u 
piali r iconosciut i . Esso ha press'a poco la m o l e del lo scoia t to lo dei n o s t r i paesi . I l suo 
corpo è lungo circa 26 c m . , la coda g iunge quasi sempre al la lunghezza d i 18 c m . U n 
fitto pelame r i copre i l c o r p o ; la testa è cor ta , la coda lunga , vel losa e nera . I l u n g h i 
peli setolosi r i c o p r o n o u n a fìtta e cor ta lanet ta che t raspare i n va r i e p a r t i del c o r p o ; 
ai lati del l abbro super iore si osservano l u n g h i b a f f i ; sotto g l i occhi spuntano a l cun i 

peli setolosi. I l pelame ha una t in t a s ingola r i s s ima . A n t e r i o r m e n t e la par te super iore 
lei corpo è d i co lor g ia l lo d 'ocra p iu t tos to ch ia ro , a cagione dei pe l i b i a n c h i f r a m m i s t i 
» peli g i a l l i ; verso la par te poster iore de l co rpo questa t i n t a g i a l l o - c h i a r a si oscura 
lotevolmente e finisce per t r a s f o r m a r s i i n u n ne ro -cupo che si osserva i n tu t t a la 
neta posteriore de l co rpo , m a i n t e r r o t t o da una serie d i fascie o s tr iscie t rasversa l i 

48. — BREHM, Animali. Voi. I I I . 
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bianche o rossiccie. Le p r i m e fascie sono poco dis t in te e si confondono colla tinta 
generale del c o r p o ; quelle d i mezzo hanno invece u n colore assai spiccato; le poste
r i o r i t o rnano ad essere quasi confuse col la t i n t a fondamenta le del m a n t e l l o ; l'ultima 
è d i nuovo m o l t o d i s t in ta . Tut tav ia si osservano m o l t e dif ferenze nel la disposizione 
e nel colore delle fascie, le qua l i sono piut tosto i r r e g o l a r i e p i ù o meno ravvicinate, 
sopra tu t to ai l a t i . I pe l i che costi tuiscono le fascie sono n e r i a l la base e all'estremità 
e invece b ianchi o rossicci ne l mezzo, p e r c i ò le striscie sono p r e s s o c h é identiche a 
quelle che si osservano nel la mangosta zebrata. Tu t t a la parte i n f e r io re del corpo i 
b ianco-gia l lognola , g l i i n g u i n i sono d i color g i a l l o - f u l v o - p a l l i d o , le gambe giallo-bruno-
pal l ide nella parte esterna e bianche nel la parte anter iore . La testa acquista una tinta 
generale b run icc ia p e r c h è i pel i che la r i cop rono sono i n par te n e r i , i n parte giallo-
f u l v i e i n parte b ianch i . La par te superiore della coda è r icoper ta d i pe l i giallo-pallidi 
e ne r i ; la parte in fe r io re ha una bella t i n t a rosso-ruggine assai vivace. Le labbra, le 
unghie e i l naso sono n e r i . L a lanetta è g r ig io-b ianchicc ia . 

Malgrado questo co lo r i to cos ì variegato l ' aspe t to de l l ' an ima le riesce gradevole 
al l 'occhio e questa impress ione aumenta ancora osservando g l i i n d i v i d u i v i v i . I l mir
mecobio fasciato non è meno agile delle specie a f f i n i , descrit te p i ù sopra. Spaventato, 
fugge saltellando e por ta la coda precisamente come lo scoiattolo nostrale. La velocità 
della corsa n o n è estrema, m a l ' an imale compensa questo d i fe t to colla sveltezza dei 
m o v i m e n t i e colla grande astuzia de l l ' indole . V ive ne l cuore delle foreste vergini, sotto 
le rad ic i e nel cavo degli a lbe r i , nelle fessure delle roccie e i n a l t r i r i cover i consimili 
che r in t racc ia per f ino durante le p i ù accanite persecuzioni e d i cu i difende i l possesso 
con u n ' a b i l i t à ed una costanza degna d i ammi raz ione . I l f u m o stesso, così efficace per 
scovare g l i a l t r i a n i m a l i che v ivono sot terra , non opera sul m i r m e c o b i o fasciato l'effettc 
desiderato e ad ogni m o d o l ' u o m o si stanca p r i m a della bestia la quale continua a 
respirare l ' a r ia pesante e infet ta da l f u m o come se nu l la fosse. I l mi rmecobio fasciate 
si ciba p r inc ipa lmente d i fo rmiche e si stabilisce a preferenza nei luogh i i n cui abbon
dano le fo rmiche . Protende la l ingua sotto la schiera b ru l i can te delle formiche come 
i l f o rmich ie re e la r i t i r a rapidamente nel la bocca quando t a l i inse t t i v i si sono appic
cicati i n g ran copia. Si dice che m a n g i pure a l t r i inse t t i e i n caso d i bisogno anche 
la resina che sgocciola da i r a m i degli eucal ip t i e pe r f ino l ' e rba . 

Diversamente dagl i a l t r i m a r s u p i a l i c a r n i v o r i descr i t t i p i ù sopra, i l mirmecobic 
fasciato è u n animale innocuo e mansueto i n sommo grado. Quando viene catturate 
da l l ' uomo non pensa nemmeno a morde re o a g ra f f ia re , m a espr ime i l suo malcon
tento con u n g rugn i to sommesso. A l l o r c h é si accorge d i n o n poter fuggire i n nessun 
modo si rassegna senz' a l t ro alla s c h i a v i t ù , m a la sua p r i g i o n i a n o n è ma i troppe 
lunga p e r c h è l ' u o m o non riesce a p rovvederg l i i n q u a n t i t à suff iciente i l cibo di cui 
ha bisogno. I l n u m e r o dei p icc in i na t i i n u n solo par to va r i a f r a 5 e 8. 

I D I D E L F I D I o S A R I G H E ( D I D E L P H Y D A E ) f o r m a n o la terza f a m i g l i a de l sott'ordfoi 
d i cui t r a t t i a m o . Sono p iccol i mar sup ia l i che possono acquistare t u t t ' a l p iù la moli 
d i un gatto e sovente n o n superano quel la d i u n topo. I l corpo è tozzo, i l muso pil 
o meno aguzzo. I n generale la coda è lunga, m a p u ò essere porta, ne l qual caso i 
prensi le e nuda a l l ' e s t r e m i t à . I pe l i che la r i cop rono sono p i ù o meno fitti. Gli art 
pos te r io r i sono u n po ' p i ù l u n g h i degl i a n t e r i o r i : le zampe hanno cinque d i l a ; v i èui 
genere i n cu i le d i ta sono r i u n i t e da una m e m b r a n a na ta tor ia . I l po l l ice dei pied 
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pos te r io r i è o p p o n i b i l e . L a borsa ven t ra le manca nel le f e m m i n e d i va r i e specie; esiste 
i n a l t re , m a si apre p i ù spesso a l lo i n d i e t r o che n o n a l lo i n n a n z i . La s t r u t t u r a dei d e n t i 
presenta i ca ra t te r i d i s t i n t i v i dei c a r n i v o r i . I c a n i n i sono p iu t to s to s v i l u p p a t i , i 4 m o l a r i 
che si osservano d ' ambo le p a r t i del le due mascel le sono p i ù o meno aguzzi e f o r n i t i 
d i cuspidi p i ù o meno a c u m i n a t i ; i 3 p r e m o l a r i d i cu i sono p rovvedu te le mascelle 
dalle due p a r t i hanno cuspidi acu t i ; g l i i n c i s i v i sono i n n u m e r o d i 10 ne l l a mascel la 
superiore e d i 8 ne l la mascella i n f e r i o r e , hanno u n o s v i l u p p o m o l t o v a r i o e possono 

essere p i ù o m e n o o t t u s i ; i n generale i due i n c i s i v i m e d i a n i de l la mascella super iore 

sono assai p i ù grossi degl i a l t r i . 
Nelle epoche pre i s to r iche i d i d e l f ì d i e rano p u r e d i f f u s i ne l l 'Eu ropa . Ogg id ì ab i t ano 

soltanto l ' A m e r i c a m e r i d i o n a l e : una sola specie s ' i n c o n t r a tan to n e l l ' A m e r i c a m e r i 
dionale quanto n e l l ' A m e r i c a se t tent r ionale . Si d i v i d o n o i n 2 gener i che c o m p r e n d o n o 
24 specie. T u t t i i d ide l f ìd i v i v o n o nel le foreste o ne l le boscaglie p i ù fìtte e si ricoverano 
nel cavo degl i a l b e r i , nel le buche sot terranee, scavate ne l l ' e rba o ne i cespugl i . Una 
sola specie abi ta le sponde dei f i u m i p i ù p i c c o l i e de i rusce l l i , nuo t a ben i ss imo e si 
ricovera nelle buche n a t u r a l i del suolo. Le sar ighe sono a n i m a l i n o t t u r n i ; m e n a n o 
una v i t a nomade ed isolata. I maschi si uniscono alle f e m m i n e sol tanto du ran te i l 
periodo della r i p r o d u z i o n e . C a m m i n a n o appoggiando su l t e r r eno tu t t a la p ian ta dei 
p iedi ; hanno u n ' a n d a t u r a lenta e i nce r t a ; quasi t u t t i sono i n grado d i a r r a m p i c a r s i 
sugli a lbe r i , m a c iò r ich iede sempre una certa f a t i ca ; la coda prens i le d i cu i sono 
provvedut i pe rmet te l o r o d i appenders i a i r a m i e d i r i m a n e r e a lungo i n tale a t teg
giamento. Per c iò che r i gua rda i sensi pare che i l p r i m o posto spe t t i a l l ' o d o r a t o . L e 
facoltà in t e l l e t tua l i sono m o l t o r i s t r e t t e ; t u t t a v i a quest i a n i m a l i n o n mancano d i astuzia 
e scansano le t r appo le d ' o g n i sorta . I l l o r o cibo si compone d i m a m m i f e r i m i n o r i , d i 
uccelli e d i uova , d i p icco l i a n f i b i , d i i n s e t t i , d i l a rve e d i v e r m i . I n caso d i bisogno 
non disdegnano neppure le f r u t t a . I d i d e l f ì d i che v i v o n o ne l l ' acqua si n u t r o n o gene
ralmente d i pesci ; le specie p i ù grosse penet rano nel le ab i t az ion i d e l l ' u o m o , sgozzano 
tut t i g l i a n i m a l i d i cu i possono i m p a d r o n i r s i e s ' i n e b b r i a n o de l l o r o sangue. F a n n o 
udire la lo ro voce s ib i lan te sol tanto quando sono m a l t r a t t a t i . I n segu i t i , n o n si a t teg
giano m a i a d i fesa ; quando n o n possono p i ù nasconders i , si fingono m o r t i . N e l 
l'angoscia del lo spavento emanano u n fo r t e odore d i agl io , assai r i pugnan te . 

I d ide l f ìd i f u r o n o oggetto d i m o l t i s t ud i pei na tu r a l i s t i p i ù d o t t i e d i l i g e n t i ne l le 
loro r icerche; c iò che sapp iamo i n t o r n o a l la l o r o r i p r o d u z i o n e e a l lo sv i l uppo dei p i c 
cini venne r i f e r i t o da i na tu r a l i s t i che si occuparono i n m o d o pa r t i co la re d i quest i 
singolarissimi a n i m a l e t t i . I l Rengger dice quan to segue i n t o r n o al le specie che v i v o n o 
nel Paraguay: « I l pe r iodo del la r i p r o d u z i o n e i n c o m i n c i a ne l cuor d e l l ' i n v e r n o , vale 
a dire ne l mese d i agosto ; a lmeno i n questo mese è p i ù faci le i n c o n t r a r e le coppie 
costituite e nel mese successivo abbondano le f e m m i n e gestant i . Queste pa r to r i scono 
solamente una vo l t a a l l ' anno . I l n u m e r o dei p i c c i n i va r i a secondo le specie e secondo 
le femmine . Osservai i n f a t t i che le f e m m i n e d i una data specie p a r t o r i v a n o p e r f i n o 
14 piccini per vo l t a , m e n t r e a l t re ne davano a l la luce 8, A- e t a lo ra anche uno solo. 
La gravidanza d u r a poco p i ù d i 3 se t t imane . I p i c c i n i nascono al p r i n c i p i o d i o t tobre 
ed entrano subi to nel la borsa m a t e r n a , oppure f r a le pieghe del ven t re dove si a t tac
cano ai capezzoli e r i m a n g o n o i n tale a t teggiamento finché n o n abbiano r agg iun to 
il loro sv i l uppo pe r f e t to . Ciò accade dopo una c inquan t ina d i g i o r n i . A l l o r a lasciano 
la borsa, m a n o n la m a d r e , p o i c h é si t engono aggrappa t i a l la sua pelle anche q u a n d o 

possono m a n g i a r e pe r p r o p r i o conto e s i f anno ancora por t a re a lungo da l e i 
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La mole dei neonat i , i qua l i non vengono al mondo t u t t i nel lo stesso t empo , giunge 
appena a 12 m m . I l lo ro corpo è nudo , la testa grossa r i s p e t t o » a l l e a l t re p a r t i ; gii 
occhi sono chius i , le na r i c i e la bocca aperte, g l i orecchi raccol t i i n pieghe trasversali 
e l o n g i t u d i n a l i . Le gambe an t e r i o r i sono incrociate sul pet to, le pos te r io r i sul ventre; 
la coda è avvol to la ta sulla parte in fe r io re del corpo. Questi a n i m a l e t t i n o n fanno i l 
p i ù piccolo m o v i m e n t o neppure quando vengono toccati r ipe tu te vol te . Tut tav ia sono 
già aggrappat i a i capezzoli m a t e r n i poco tempo dopo la nascita. I p i cc in i rimangono 
circa 2 mesi nel la borsa della madre senza staccarsi dai capezzoli, f u o r c h é negli ultimi 
g i o r n i . Nei p r i m i due mesi n o n si modi f icano af fa t to , m a crescono d i mo le assai rapi
damente e i pel i setolosi incominc iano a spuntare i n t o r n o al la bocca. Dopo 4 settimane 
hanno acquistato la mole d i un t o p o l i n o ; i l pelame r i cop re tu t to i l corpo e i piccoli 
marsup ia l i incominc iano a fare qualche m o v i m e n t o coi p ied i an t e r io r i . Azara accerta 
che a q u e l l ' e t à sono g ià i n grado d i stare r i t t i sui p i ed i . Verso la set t ima settimana 
sono p r e s s o c h é grossi come u n ra t to e aprono g l i occhi . A l l o r a n o n r imangono più 
attaccati con t inuamente a i capezzol i ; d i t r a t to i n t r a t to lasciano la borsa della madre, 
ma v i si r icoverano al p i ù presto appena avver tono i l p iù lieve per icolo. Ma i l tempo 
passa e la madre non tarda a chiuder loro la borsa che del resto non è più abba
stanza ampia per contener l i t u t t i ; l i por ta ancora sul dorso per v a r i g i o r n i finché non 
siano i n grado d i provvedere al p r o p r i o sostentamento. Quando stanno sul dorso 
materno i p icc in i si aggrappano saldamente a i pe l i . 

« Nei p r i m i g i o r n i che seguono la nascita dei p i cc in i le ghiandole mammarie 
della f e m m i n a secernono sol tanto u n l i qu ido trasparente, a lquanto viscoso, che si può 
osservare fac i lmente nel lo stomaco dei p icc in i ; p iù t a r d i questo l i qu ido si condensa 
e si t r a s fo rma i n u n lat te p ropr i amen te det to. Quando i p iccol i marsupia l i hanno 
lasciato i capezzoli m a t e r n i , cessano d i poppare e la madre d iv ide con loro la sua 
preda, la quale consiste p r inc ipa lmente d i uccel l i e d i uova . C i t e rò ancora un'osser
vazione che i l Parlet accerta d i aver fa t to sopra una f e m m i n a che allattava i suoi 
p icc in i . Eg l i n o n era stato p iù fo r tuna to d i me , n o n avendo t rova to m o d o d i scoprire 
come i neonati riuscissero ad e l iminare lo sterco e l ' u r i n a . Durante la mia assenza 
una f e m m i n a p a r t o r ì e i l Parlet l ' o s s e r v ò durante 5 set t imane. A l m i o r i torno mi 
a n n u n z i ò che ne i p r i m i g i o r n i successivi al la nascita i p i c c i n i n o n avevano deposto 
neppure la p i ù piccola q u a n t i t à d i s terco; c iò accadde per la p r i m a vol ta nel 24°giorno 
della l o ro v i t a : p i ù t a r d i la madre apr iva d i t ra t to i n t r a t to la sua borsa a 
tale scopo. 

« T u t t i i d ide l f ìd i che ho t rova to ne l Paraguay si possono addomesticare, almeno 
fino ad u n certo punto . Si avvezzano a l l ' u o m o , si lasciano toccare e prendere i n mano 
senza morde re n è oppor re resistenza : m a n o n riescono m a i a conoscere i l lo ro padrone 
e mos t rano d i avere un ' in te l l igenza assai l i m i t a t a . Nel Paraguay nessuno pensa ad 
addomesticare le sar ighe, p e r c h è questi a n i m a l i hanno u n aspetto t roppo brutu>ed 
emanano u n odore r ipugnante . Vengono considerati come i nemic i p i ù pericolosi dei 
v o l a t i l i domest ic i a cu i d à n n o la caccia anche quando v ivono i n s c h i a v i t ù . L'uomo li 
insegue dapper tu t to con grande accanimento a cagione dei g r av i dann i ch'essi gli arre
cano. Vengono ca t tura t i con apposite t rappole e ins id ia t i durante la not te , mentre si 
avvic inano ai po l l a i . I n quest i casi conviene abbag l i a r l i col la v i v a luce d i un lume 
p e r c h è a l lora non sanno fuggi re e vengono uccisi senza alcuna d i f f i co l t à . 

11 Burmeis te r r i fer isce che g l i ind igen i del Brasi le a l le t tano le sarighe offrendo 
lo ro u n recipiente pieno d i acquavi te : questa bevanda le inebbr ia per m o d o che si 



V Opossum 757 

lasciano prendere senza o p p o r r e alcuna resistenza. I negr i sol i m a n g i a n o la carne de i 
d i d e l f ì d i ; l a pel le d i quest i a n i m a l i n o n è adoperata per nessun uso p a r t i c o l a r e ; i l 

pelo t r o v a invece parecchie app l i caz ion i . 

L ' O P O S S U M ( D I D E L P H Y S M A R S U P I A L E , D. virginiana e azarae, ecc.) è i l p i ù no to 
di t u t t i i d i d e l f ì d i e viene considerato con ragione come u n an ima le r i pugnan te . I n f a t t i 
alla brut tezza fisica accoppia u n ' i n d o l e s ingo la rmente an t ipa t ica . L 'opossum è lungo 
p iù d i 47 c m . ed ha una coda lunga c i rca 4 3 c m . I l corpo è tozzo e poco a l lunga to , i l 
collo cor to e grosso, la testa l u n g a , app ia t t i t a ne l la regione f r o n t a l e e t e r m i n a n t e i n 
un muso lungo ed aguzzo. Le gambe sono cor te , le d i ta divise e d i lunghezza pres
soché uguale, i p ied i pos te r io r i f o r n i t i d i u n pol l ice oppon ib i l e alle a l t re d i t a . L a coda 
piuttosto grossa, r o t o n d a ed aguzza è coperta d i pe l i so l tanto a l la radice e nuda ne l 
r imanente della sua lunghezza, dove p e r ò si osservano finissime squame, f r a le qua l i 
spuntano qua e là a lcun i pe l i c o r t i . La f e m m i n a è p rovvedu ta d i una borsa ben s v i 
luppata. La t i n t a fondamenta le del m a n t e l l o va r i a f r a i l b i anco -e i l nero e presenta 
tutt i i co lor i i n t e r m e d i f r a queste due t in t e . Una v a r i e t à p r o p r i a d e l l ' A m e r i c a m e r i d i o 
nale, I ' O P O S S U M D I A Z A R A (Didelphys marsupialis azarae), presenta sul la faccia t r e 
striscie oscure che spiccano su l fondo ch ia ro de l pe lame. 

L 'opossum è d i f fuso n e l l ' A m e r i c a , dagl i Stati U n i t i del n o r d fino al Chile e alla 
parte mer id iona le del Brasi le . È comune i n tu t t a la par te centrale d i questa grande 
area, con poca soddisfazione d e l l ' u o m o . V ive nel le foreste e nel le boscaglie p i ù fitte. 

« Mi pare ancora » , dice A u d u b o n , « d i vedere s t r isc iare len tamente un opossum 
nella neve g i à quasi squagl iata , fiutando i l suolo e seguendo la traccia d i c iò che s o l 
letica i l suo gusto. Ha t r o v a t o l ' o r m a recente d i una ga l l ina o d i una l epre : sol leva i l 
muso e fiuta l ' a r i a . F i n a l m e n t e si decide e si a f f r e t t a lungo la v i a prescelta, col la v e l o c i t à 
d i un buon c a m m i n a t o r e . Ma ecco che si f e r m a a l l ' i m p r o v v i s o : la sua preda ha spiccato 
un salto, ha m u t a t o d i rez ione , e a l lo ra esso ne ha pe rdu to la t raccia . L 'opossum si alza 
in p iedi , si f e r m a u n is tante appoggiandosi sul le zampe p o s t e r i o r i , guarda c iò che 
accade a l l ' i n t o r n o , fiuta d i nuovo l ' a r ia e con t inua la p r o p r i a s trada. I n capo a qualche 
minuto si f e r m a d e f i n i t i v a m e n t e a i p i e d i d i u n a lbero vecchiss imo. G i ra i n t o r n o 
all 'annoso t ronco sulle r a d i c i r i cope r t e d i neve, scopre una piccola fessura e v i si 
insinua i n u n ba t te r d 'occhio . Passano a l cun i m i n u t i , p o i l 'opossum r i c o m p a r e t r a s c i 
nando nel la bocca u n o scoiat tolo g i à sgozzato e i n c o m i n c i a a sal i re su l l ' a lbe ro . Si 
innalza len tamente . N o n pare che i l p r i m o r a m o g l i piaccia : t r o p p o fac i lmente v i 
sarebbe scoperto da l l 'occhio de l nemico . Sale ancora e giunge sul la fo l t a c i m a d e l 
l 'albero i cu i r a m i s ' in t recc iano coi p a m p i n i del la v i t e . L à si adagia per mang ia re i n 
pace, avvolge la coda i n t o r n o ad u n r a m o e sbrana cogl i acu t i s s imi den t i l ' i n f e l i c e 
scoiattolo che t iene s t re t to f r a le zampe a n t e r i o r i . 

« I bei g i o r n i d i p r i m a v e r a sono g i u n t i ; le fogl ie spuntano r igogl iose ; m a l 'opossum 
continua a so f f r i r e la f ame ed è a lquan to esausto. Esplora le r i v e degl i s lagni e si r a l 
legra quando riesce a g h e r m i r e u n r anocch io che g l i fo rn i sce u n pasto assai m a g r o . 
A poco a poco crescono le o r t i che e l 'ossicocco pa lus t re d i cu i esso d i v o r a con piacere 
gli steli . I l canto m a t t u t i n o del tacchino selvat ico è dolce a l l ' o recch io del l ' as tu to a n i 
male, i l quale sa beniss imo che la f e m m i n a si f a r à p res to u d i r e , e che, seguendone 
l 'orma, p o t r à scovare i l suo n ido dove i n g h i o t t i r à con del iz ia le uova . A l l o r c h é , du ran te 

le sue gite ne i bosch i , men t r e si aggira sugl i a l be r i o su l t e r reno , l ' o p o s s u m ode 
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cantare u n gal lo , i l suo cuore esulta d i gioia al r i co rdo soave del pasto succolento fatto 
nell 'estate precedente saccheggiando i l po l la io del colono p i ù v i c ino . A l l o r a l 'affamata 
bestia volge i suoi passi verso i l po l la io e v i si ins inua appena le è possibile d i far lo . 

L 'opossum è u n animale a r b o r e o , conformato appositamente per vivere sugli 
a lber i . A te r ra è impacciato e lento. Cammina appoggiando sul te r reno tu t t a la pianta 
dei p ied i . 1 suoi m o v i m e n t i sono len t i ss imi ; la corsa è poco aff re t ta ta e consiste in 
una serie d i passi sa l te l lant i . Invece l 'opossum si a r rampica benissimo sugli alberi e 

Opossum (Didelphys marsupialis). Vs della grandezza naturale. 

si aggira con grande sicurezza nelle lo ro f r o n d e , valendosi dei po l l i c i opponibi l i di 
cui sono f o r n i t i i suoi piedi pos ter ior i e della coda prensi le colla quale si aggrappa 
saldamente ai r a m i . Spesso si appende col la coda ad un r a m o e r imane varie ore in 
tale atteggiamento. U s u o corpo tozzo non g l i permet te d i a r r ampica r s i co l l ' ag i l i t àche 
dist ingue i quadruman i e i ros ican t i ; tu t tav ia , quando si t r o v a sugl i a lber i è a l riparo 
da ogni nemico.Per ciò che r iguarda i sensi i l p r i m o posto spetta a l l ' odora to : l'opossum 
fiuta i l nemico e la preda a g rand i distanze e ne segue a lungo la t raccia. È sensibile 
alla luce t roppo v iva e la scansa colla massima cura. Ciò basta per d imostrare che 
anche la vista dev'essere abbastanza buona ; m a g l i a l t r i sensi sono senza dubbio 
pochissimo sv i luppat i . 

L 'opossum si aggira d i g iorno e d i not te nei boschi p i ù fitti e preferisce sempre 
le tenebre alla luce. Compare sol tanto d i notte ne i luogh i i n cui t eme d i essere minac
ciato da qualche pericolo o dove la v iva luce del g io rno g l i riesce moles ta ; i n tal caso 
passa la giornata dormendo nelle buche sotterranee o nel cavo degl i a lbe r i . Vive colla 
f emmina soltanto durante i l per iodo della r i p r o d u z i o n e ; ne l r i m a n e n t e dell'anno 
mena vi ta isolata come i suoi a f f i n i . Non ha alcuna d i m o r a fissa e approf i t ta di 
qualunque r icovero che scopre a l lo spuntar del l 'a lba, dopo le lunghe escursioni della 
notte. Se la fo r tuna g l i a r r ide riesce a scovare i l n ido d i qualche piccolo rosicante, 
e a l lora , non contento d ' i nvade rne la casa, d i v o r a anche i l padrone . La descrizione 
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d i A u d u b o n d i m o s t r a che l ' o p o s s u m m a n g i a t u t t i i m a m m i f e r i m i n o r i e g l i uccel l i d i 
cui riesce ad i m p a d r o n i r s i , d i v o r a pu re le uova , va r i e specie d i r e t t i l i , grossi inse t t i 
e le l o r o l a rve e p e r f i n o i v e r m i . I n caso d i bisogno si accontenta d i f r u t t a , d i g rano 
turco e d i r a d i c i succulente. Preferisce i l sangue ad o g n i a l t ro a l i m e n t o e p e r c i ò , quando 
p u ò f a r l o , d i m o s t r a una f e roc i a s t r ao rd ina r i a . Ne i p o l l a i sgozza t u t t i i p o l l i ad uno ad 
uno e ne succhia so l tanto i l sangue, lasciandone in t a t t a la carne. T a l i org ie d i sangue 
lo i nebbr i ano per m o d o che t a lvo l t a r i m a n e addo rmen ta to i n mezzo alle sue v i t t i m e . 
L ' i nna t a sete d i sangue che lo d i v o r a g l i f a d imen t i ca r e la sua prudenza consueta, l o 
rende sordo e cieco, audace d i f r o n t e a l pe r i co lo e lo induce ad a f f ron ta re i cani o i 
co loni che lo sb ranano m e n t r e fa strage de i l o ro a n i m a l i domes t i c i . 

A d ogn i m o d o n o n è faci le ucc ide r lo p e r c h è ha una v i t a m o l t o tenace e a l l ' occor 
renza s i d i fende col la fuga oppu re t r o v a m o d o d i nasconders i i n u n covo inaccessibile. 
« Conscio del la p r o p r i a debolezza » , dice A u d u b o n , « l 'opossum si aggomi to la a pa l l a . 
P iù s ' i r r i t a l ' u o m o , m e n o se ne d à per intesa la bestia. F ina lmen te l ' an ima le giace 
disteso a t e r r a , n o n m o r t o , m a spossato, colle fauc i spalancate, la l i ngua penzolante 
e g l i occhi t o r b i d i ; se i l nemico n o n si allontanasse esso cont inuerebbe a giacere i n 
ta l m o d o finché i l moscone n o n cercasse d i depor re le uova ne l suo f o l t o man te l l o . 
« La bestia s a r à m o r t a d i cer to », dice i l co lono . « N o n è vero , le t tore , l 'opossum è 
ancora i n v i t a . Appena i l suo nemico si a l lon tana eccolo che si r ia lza e r i t o r n a z o p 
picando a l suo bosco » . 

Le osservazioni fa t te sopra g l i i n d i v i d u i t enu t i i n s c h i a v i t ù hanno d imos t r a to che, 
dopo una gestazione d i q u a t t o r d i c i g i o r n i , la f e m m i n a par tor isce o per meg l io d i re 
t rasporta i suoi p i c c i n i da l l ' u t e ro ne l la borsa. I l n u m e r o dei na t i va r i a f r a 4 e 16 . Da 
p r inc ip io essi sono ancora p i cco l i s s imi e i n f o r m i ed hanno appena la mo le d i un pise l lo . 
Mancano g l i occhi e g l i o r e c c h i ; la fessura del la bocca n o n è v i s ib i l e , m a esiste senza 
dubbio p e r c h è costi tuisce l ' un ica comunicaz ione d i re t t a f r a i p i cc in i e la m a d r e . L a 
bocca si sv i luppa p i ù presto d i t u t t e le a l t re p a r t i del corpo ; g l i occhi e g l i orecchi si 
fo rmano m o l t o p i ù t a r d i . I n capo a 14 g i o r n i si apre la borsa che la m a d r e p u ò a l l a r 
gare o s t r ingere a v o l o n t à per mezzo d i ce r t i m u s c o l i p a r t i c o l a r i . Dopo 50 g i o r n i i 
p icc in i sono g i à per fe t t amente s v i l u p p a t i . Hanno a l lo ra la mole d i u n topo , sono coper t i 
d i pel i i n t u t t o i l corpo ed aprono anche g l i occhi . Dopo 60 g i o r n i d i a l l a t t amento 
nella borsa i l l o r o peso si è centupl ica to . L a m a d r e n o n permet te assolutamente che 
le si apra la borsa per osservare i figli. Resiste ad ogn i t o r m e n t o , si lascia pe r f i no 
sospendere sopra i l fuoco senza concedere tale permesso a nessuno. Quando i p i c c i n i 
hanno acquistato la m o l e d i u n r a t t o escono dal la borsa ma te rna , m a r i m a n g o n o 
ancora presso la madre , quan tunque possano g i à cor rere e n o n si preoccupano affa t to 
d i procacciars i i l c ibo d i cu i hanno bisogno, lasciando tale cura al la m a d r e . 

L 'opossum è odia to e insegui to accani tamente i n tu t ta la sua pa t r i a a cagione dei 
danni che arreca a i co lon i devastando i l o r o p o l l a i . I neg r i lo odiano a m o r t e , lo 
insidiano e lo ucc idono i n v a r i m o d i p e r c h è sanno t r a rne p r o f i t t o . La carne del l 'opossum 
è considerata come i m m a n g i a b i l e dagl i Eu rope i p e r c h è ha u n odore r ipugnan te che 
r icorda que l lo de l l ' ag l io e de r iva da due gh iandole collocate d ' ambo i l a t i de l l ' in tes t ino 
re t to ; m a i n e g r i n o n badano a c iò e se ne c ibano con piacere compensando i n questo 

modo le fa t iche r ichieste da l l a caccia. 
Gl i opossum t e n u t i i n s c h i a v i t ù sono ancora p i ù m o n o t o n i e noios i degli a l t r i m a r 

supial i c a r n i v o r i . I l l o r o contegno è t u t t ' a l t r o che interessante. L ' o p o s s u m passa la 

giornata nella sua gabbia , aggomi to la to a pa l la , senza fare u n m o v i m e n t o ; d à segno 
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Filandro granchiaiolo (Didelphys yhilander). l j a della grandezza naturale. 

d i v i t a solamente quando viene stuzzicato ; a l lora spalanca le fauc i e r imane immobile 
i n tale at teggiamento come se fosse affetto da l t r i sma . È p ig ro , iner te , sonnolento e 
s tupido i n sommo grado. Non riesco a t rovare al t re parole per descrivere con maggior 
efficacia i l suo m o d o di compor ta r s i i n s c h i a v i t ù . 

La pelle del l 'opossum fornisce una pel l iccia abbastanza pregiata. I l L o m e r riferisce 
che t u t t i g l i ann i vengono mandate i n commerc io a lmeno 600 ,000 pe l l i d i opossum 
le qual i hanno u n prezzo p i ù o meno elevato secondo la l o ro bellezza e secondo la 
moda. I n generale questo prezzo va r i a f r a l i r e 0,50 e l i r e 3 . 

I FILANDRI (PHILANDER) si distinguono dai didelfìdi propriamente detti che costi
tuiscono un sottogenere par t icolare per la borsa imper fe t t a della f e m m i n a . Questa 
borsa è cost i tui ta da due r ip iega ture della pelle che r i cop rono i p icc in i ancora informi, 
attaccati a i capezzoli. 

Il FILANDRO GRANCHIAIOLO (DIDELPHYS [Philander] PHILANDER, D.dichrura,ecc.) 
è i l p i ù grosso d i t u t t i i filandri e ne l lo stesso t empo d i t u t t i i d i d e l f ì d i . 11 suo corpo è 
lungo 2 4 c m . e la coda 32 c m . I l pelame fitto, m o r b i d o e lanoso è d i color giallo-

sudicio o gr ig io-ross iccio super iormente e g ia l lo ne l la par te i n f e r i o r e del corpo. Sulla 
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Chironete variegato (Chironectes minimus). 1 j 3 della grandezza naturale. 

faccia g r i g i o - p a l l i d a si osserva una str iscia b runa che ne at t raversa la par te cent ra le ; 
g l i occhi sono cerchia t i d i b r u n o ; la seconda m e t à della coda è b ianchicc ia . 

I l f d a n d r o g ranch ia io lo è d i f fuso i n tu t t a la par te p iù calda d e l l ' A m e r i c a e abbonda 
nelle foreste del Brasi le , specialmente i n p r o s s i m i t à delle p a l u d i che g l i p rovvedono 
granchi e g a m b e r i . V ive quasi sempre sugl i a l be r i e scende a t e r r a sol tanto per inse
guire la preda d i cu i ha b isogno. L a sua coda prensi le , i n t i e r amen te nuda , g l i pe r 
mette d i a r r a m p i c a r s i colla mass ima f ac i l i t à e g l i presta o t t i m i se rv ig i . Esso l 'adopera 
ad ogni m o m e n t o ; quando si v u o l r iposare l ' avvolge due vo l t e i n t o r n o a l r a m o p i ù 
vicino per sostenersi . Sul suolo c a m m i n a adagio e a stento ; t u t t a v i a riesce a gher 
mi re sovente i m a m m i f e r i p i ù p i c c o l i , g l i a n f i b i e g l i inse t t i e sopra tu t to i g r anch i che 
costituiscono la par te p r inc ipa le del suo c ibo . Sugli a lbe r i i n s id i a g l i ucce l l i e ne 
devasta i n i d i , m a n o n disdegna neppure le f r u t t a , come l 'opossum. Vis i t a spesso i 
pol lai e f a strage dei p o l l i e dei p i c c i o n i . I p i c c i n i del f i l a n d r o g ranch ia io lo hanno u n 
colore m o l t o d iverso da que l lo degl i a d u l t i . Poco dopo la nascita sono pe r fe t t amente 
n u d i ; m a quando hanno acquistato uno sv i l uppo suff ic iente per po te r lasciare la borsa 
materna, vestono u n ab i to b r u n o - c h i a r o , cos t i tu i to d i pe l i c o r t i e sericei che a poco 
a poco d iven tano n e r o - b r u n i come que l l i degl i a d u l t i . T u t t i g l i osservator i accertano 
che questi l eggiadr i a n i m a l e t t i , sbucati f u o r i della borsa ma te rna , presentano u n o spet
tacolo assai leggiadro quando si t r a s tu l l ano i n t o r n o al la m a d r e e sopra i l suo dorso . 
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* 
* * 

TI secondo genere della famiglia di cui trattiamo è rappresentato dal CHIRONETE 

V A R I E G A T O ( C H Ì R O N E C T E S M I N I M U S , C. variegatus e yapok, Lutra minima e sarco-
vienna). F r a i marsup ia l i conosciut i finora questo è l ' un ico che v iva a preferenza 
nell 'acqua e si dist ingue dalle specie a f f i n i per la s t ru t tu ra dei p i ed i . Le piante dei 
p ied i sono nude e i qua t t ro piedi hanno cinque di ta ; i p ied i pos te r io r i sono assai più 
grossi degli an te r io r i e si d is t inguono per la presenza d i una grande membrana nata
to r i a che collega le di ta e per le unghie robuste, lunghe e f a l c i f o r m i d i cu i sono armati . 
Le d i ta dei p ied i an te r io r i sono invece f o r n i t e d i unghie piccole, corte e debol i , affon
date nei polpas t re l l i per modo che non toccano i l suolo ment re l ' an imale cammina. 
I l pol l ice è a l lunga to ; d ie t ro questo d i to si t r ova ancora u n a p o f i s i ossea, proveniente 
da u n pro lungamento dell 'osso p i s i fo rme e s imi le ad u n sesto d i to . La coda lunghissima 
è coperta d i pel i co r t i e fitti sol tanto alla rad ice ; nel r imanen te della sua lunghezza 
è r ivest i ta d i piccole squame quadrate , discoste f r a lo ro . L a testa è relativamente 
piccola, i l muso lungo e aguzzo, i l pelo m o r b i d o . La f e m m i n a ha una borsa perfetta, 
i l maschio uno scroto coperto d i fitti pe l i . Riguardo alla denta tura i l chironete varie
gato è poco diverso dai d ide l f ìd i p rop r i amen te de t t i . 

I l chironete variegato ha press'a poco l 'aspetto d i u n ra t to . G l i orecchi sono abba
stanza g rand i , membranos i e n u d i ed hanno f o r m a ovale. G l i occhi sono piccol i . Ampie 
borse guancial i che si aprono m o l t o a l l ' i n d i e t r o nel la c a v i t à boccale fanno parere 
sovente la faccia assai p i ù larga d i c iò che non sia i n r e a l t à . I l corpo allungato, c i l in 
d r ico , p iut tosto tarchiato che sott i le , è sorret to da gambe corte fo rn i t e d i piedi larghi. 
Le di ta dei piedi an te r io r i sono perfe t tamente separate, lunghiss ime e s o t t i l i ; i piedi 
pos te r ior i sono foggia t i a guisa d i r e m i . L a coda è lunga quasi come i l corpo, volubile 
e n o n viene adoperata come organo prensi le . I l pelame m o r b i d o e l iscio si compone 
d i una fitta lanetta, f r a m m i s t a a pe l i setolosi p i ù lungh i ; sul dorso è d i color grigio-
c iner ino e spicca v ivamente dal la parte i n f e r io re del corpo che è bianca. Sul fondo 
gr ig io del dorso si osservano sei striscie t rasversal i nere, p iu t tos to la rghe; una di 
queste striscie scorre sulla faccia, un ' a l t r a sul ver t ice mesocranico, la terza si prolunga 
sulle zampe an te r io r i , la quar ta si estende sul dorso, la qu in ta sui l o m b i e la sesta 
sulla regione sacrale. Lungo la l inea dorsale scorre una str iscia scura dal l 'una all 'altra 
fascia. G l i orecchi e la coda sono n e r i , le zampe b runo-ch i a r e super iormente , le piante 
dei p iedi bruno-scure . G l i i n d i v i d u i adu l t i sono l u n g h i circa 4 0 c m . ed hanno una 
coda d i uguale lunghezza. 

I l chironete variegato è d i f fuso i n una g r a n parte de l l 'Amer i ca mer id iona le . Abita 
t u t to i l t r a t to compreso f r a i l Guatemala e la par te mer id iona le del Brasi le , m a è raro 
dapper tut to e d i f f i c i l e da ca t tu ra re ; p e r c i ò manca nel la magg io r par te delle collezioni 
dei na tu ra l i s t i . I l Nat terer che raccolse con gran cura per 17 a n n i consecutivi gl i 
an ima l i del Brasi le , ne ottenne sol tanto t r e esemplar i , a l u n g h i i n t e r v a l l i d i tempo. 
N o n dobbiamo dunque merav ig l i a r c i se i l suo m o d o d i v ivere è t u t t o r a p res soché 
ignoto . Sappiamo tu t t av ia che i l chi ronete var iegato v ive a preferenza nelle foreste, 
sulle r ive dei fiumi p i ù p iccol i e dei r u s c e l l i ; come la magg io r par te degli a l t r i mam
m i f e r i acquat ic i , si nasconde i n buche sotterranee v ic ine a l la r i v a oppure nuota in 
mezzo al fiume, sfuggendo all 'osservazione dei v i agg ia to r i . Va i n cerca d i cibo d i giorno 
e d i not te , nuota colla mass ima fac i l i t à e si m u o v e rap idamente anche sul terreno. Si 
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nu t r e d i pesc io l in i , d i a l t r i a n i m a l e t t i acquat ic i e d i uova d i pesci, m a le a m p i e borse 

guanc ia l i d i c u i è p r o v v e d u t o ind icano che n o n disdegna neppure i c i b i vege ta l i . S i 
dice che, q u a n d o ha r i e m p i t o per bene i suo i magazzeni n a t u r a l i , r i t o r n a a casa pe r 
mangia re i n pace. 

La f e m m i n a par tor i sce 5 p i c c i n i , l i p o r t a seco ne l la borsa , l i conduce per t e m p o 
nell 'acqua e l i ammaes t ra lungamente ne l l ' a r t e d i nuota re , d i t u f f a r s i so t t ' acqua e d i 
procacciarsi i l c ibo . N o n sappiamo se i n caso d i pe r i co lo i p i cc in i r i t o r n i n o nel la borsa , 
si aggrappino a l la m a d r e o si nascondano nel le buche sot ter ranee del la r i v a . 

L a caccia de l ch i rone te var iega to ha sempre u n esito p u r a m e n t e accidentale . È 
d i f f i c i l i s s imo uccidere questo a n i m a l e col f u c i l e , m e n t r e nuo ta i n mezzo a l fiume. I n 
generale i poch i i n d i v i d u i d i cu i l ' u o m o s ' i m p a d r o n i s c e , cadono nel le r e t i destinate 
alla pesca dei pesci dove m u o i o n o soffocat i f r a le mag l i e . 
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O R D I N E Q U I N D I C E S I M O 

Z^OIKTOTiE^IEIk^I (MONOTREMATA) 

L a classificazione sc ient i f ica dei M O N O T R E M I f u oggetto d i lunghe e v i v e discussioni 
per par te de i n a t u r a l i s t i . G l i sc ienzia t i p i ù a n t i c h i consideravano i m o n o t r e m i come 
i rappresentant i d i una classe pa r t i co l a re del regno an ima le ; tale asserto f u cons i 
derato per m o l t o t empo come e r roneo , m a o g g i d ì ha r i acqu is ta to i n g r a n par te i l suo 
credito e i n f a t t i nessun na tura l i s t a col loca l 'Ech idna e l ' O r n i t o r i n c o f r a i m a r s u p i a l i o 
f r a g l i sdenta t i , p o i c h é t u t t i l i considerano con ragione come i rappresentant i d i una 
sottoclasse pa r t i co la re dei m a m m i f e r i . 

Era g i à no to da u n pezzo che i m o n o t r e m i a l la t tano i l o r o p i c c i n i , m a la vera 
na tura dei l o r o o r g a n i m a m m a r i r i m a n e v a igno ta e f u r ive la ta per la p r i m a vo l t a 
dal Gegenbaur. L o scopr i to re de i m o n o t r e m i aveva d ich ia ra to che l ' o r n i t o r i n c o 
depone le u o v a ; p i ù t a r d i questa ipotes i f u assai contestata; ma siccome nessuno aveva 
fatto uno s tud io p r o f o n d o d i quest i a n i m a l i , al p r i n c i p i o del corrente secolo m o l t i la 
consideravano ancora come vera . T o r n ò ad essere combat tu ta quando i l Meckel c o n 
s t a t ò per la p r i m a v o l t a n e l l ' o r n i t o r i n c o la presenza d i vere ghiandole m a m m a r i e 
che i na tu r a l i s t i p recedent i avevano considerato sempl icemente come ghiandole m u c i 
pare, fondandosi su l la mancanza dei capezzoli es terni . Le ghiandole che si t rovano 
sui fianchi de l la f e m m i n a , sboccano i n una grande q u a n t i t à d i canale t t i della pelle, la 
quale è coperta d i pe l i anche i n queste p a r t i . Siccome i n var ie specie d i m a m m i f e r i 
i maschi presentano nel la stessa l o c a l i t à gh iandole analoghe a queste, i p r i m i s tudiosi 
i qua l i sezionarono i m o n o t r e m i n o n credet tero d i aver che fare con vere ghiandole 
m a m m a r i e , finché i l Meckel n o n ebbe d i m o s t r a t o che le predet te ghiandole mancano 
a l l ' o r n i t o r i n c o maschio . P i ù t a r d i i l Bar o s s e r v ò che le ghiandole m a m m a r i e del le 
balene sono c o n f o r m a t e ne l lo stesso m o d o . Nel 1832 Owen e s a m i n ò le ghiandole 
m a m m a r i e d e l l ' o r n i t o r i n c o e t r o v ò che ciascheduna d i esse ha c i rca 120 sbocchi ne l la 
pelle, e che secernono u n l i q u i d o n u t r i e n t e ; i n f ine t r o v ò i l lat te rappreso ne l lo s to
maco de i neona t i . P e r c i ò ascrisse i m o n o t r e m i a l la classe dei m a m m i f e r i . 11 g i o r n o 
2 set tembre de l l ' anno 1 8 8 4 Haacke r i f e r i v a aite Boy al Society of South Australia 
di Adelaide d i aver t r o v a t o alcune se t t imane p r i m a l ' uovo che t u t t i i present i p o t e 
vano a m m i r a r e i n una grossa borsa d ' incubazione d i cu i era p rovvedu ta una f e m m i n a 
d i e c h i d n a ; ne l medes imo g i o r n o i m e m b r i del la British Associatimi seppero che 
un a l t r o na tu ra l i s t a inglese che i n m i e i t e m p o viaggiava ne l l 'Aus t r a l i a , aveva r i c o n o 
sciuto che i m o n o t r e m i depongono ie uova. Questo na tura l i s ta era i l Galdwel l . T a l i 
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scoperte to rna rono a met tere i n dubbio l ' a f f in i t à dei m o n o t r e m i cogli a l t r i m a m m i f e r i , 
tanto p i ù che nel 1886 i l Gegenbaur d imos t rava con certezza che le ghiandole desti
nate a p rodu r r e i l cibo d i cui hanno bisogno i p iccol i m o n o t r e m i neonat i , non cor
r i spondono nella lo ro s t ru t tu ra alle ghiandole sebacee come si osserva i n quelle degli 
a l t r i m a m m i f e r i , ma paiono invece ghiandole sudor i fere t ras formate . Nel 1888 i l 
Thomas scopriva che, durante una buona parte della lo ro v i t a , i m o n o t r e m i sono p rov
vedut i d i dent i assai d ive r s i da que l l i d i t u t t i g l i a l t r i m a m m i f e r i v i v e n t i e che, diver
samente da ciò che si osserva negl i a l t r i a n i m a l i a sangue caldo, i l l o ro sangue giunge 
appena alla t empera tura d i 28° C. Fondandoc i sopra queste scoperte p i ù o meno 
recenti , sa remmo autor izzat i a separare i m o n o t r e m i dalla p r i m a classe dei m a m 
m i f e r i i n cu i annover iamo i mar sup ia l i e i m a m m i f e r i magg io r i i n q u a l i t à d i animali 
l a t t i f e r i p ropr iamente de t t i . Coi m o n o t r e m i p o t r e m m o f o r m a r e una seconda classe di 
m a m m i f e r i oppure una classe d i ve r t eb ra t i a l t u t to d is t in ta . È probabi le che in avve
ni re t u t t i i na tura l i s t i approveranno questa classificazione; per ora ci contenteremo 
d i collocare i m o n o t r e m i n e l l ' u l t i m o ord ine dei m a m m i f e r i che è pure i l p i ù inferiore 
d i t u t t i ed è appunto cost i tui to dagl i a n i m a l i d i cu i t r a t t i amo . 

I m o n o t r e m i hanno soltanto comune cogli a l t r i m a m m i f e r i l 'abi to d i cui sono 
r i c o p e r t i : per l ' o rn i t o r i nco questo abi to consiste i n u n fitto pelame e per l 'echidna in 
una serie d i aculei . Per ciò che r iguarda g l i a l t r i carat ter i i m o n o t r e m i si distinguono 
i n modo essenziale da tut te le f o r m e conosciute della classe a cui appartengono. La 
bocca è rappresentata da un becco asciutto che r i co rda quel lo degli uccell i acquatici. 
I condot t i escretori de l l ' in tes t ino , g l i o rgani u r i n a r i e geni ta l i sboccano t u t t i nella 
cosidetta cloaca. Tale s t ru t tu ra si osserva pure negl i uccell i che i m o n o t r e m i ricordano 
ino l t re per le uova fo rn i t e d i un t uo r io grosso, per la presenza del la forchet ta r isul
tante dal la fusione delle clavicole e per Io sv i luppo i n par te rud imen ta le dell 'ovario 
destro. I m o n o t r e m i si avvic inano dunque agl i uccel l i pei carat ter i sopra indicat i , ai 
r e t t i l i e agl i an f ib i per a l t r i r i g u a r d i e ai m a r s u p i a l i per la presenza delle ossa mar
supia l i nel bacino. 

I m o n o t r e m i sono piccol i m a m m i f e r i f o r n i t i d i corpo t a r c h i a t o , leggiermente 
appia t t i to , d i gambe cort issime, d i mascelle foggiate a becco e r icoper te d i una pelle 
asciutta, d i occhi p icco l i , d i coda breve, d i p ied i r i v o l t i a l l ' i n f u o r i e a r m a t i d i unghie 
robuste. I l maschio por ta sul calcagno uno sperone corneo t r a fo ra to che si t rova in 
comunicazione con una ghiandola par t ico la re . I l padigl ione esterno del l 'orecchio 
manca in t ie ramente ; i den t i esistono sol tanto n e l l ' o r n i t o r i n c o e constano d i lamine 
cornee appia t t i te , incavate o fo rn i t e d i t ube rco l i lungo i l ma rg ine , aderent i alle mascelle. 
Sul c ranio scompaiono per tempo mol t e suture ; le ca r t i l ag in i costal i si ossificano int ie
ramente . Le ghiandole sa l iva r i sono grosse; lo stomaco è semplice, l ' i n t e s t ino cieco 
brev iss imo. L 'u t e ro manca p e r c h é g l i o v i d o t t i sboccano d i re t t amente nel la cloaca. 

G l i scavi f a t t i al lo scopo d i r i t r o v a r e le ossa degli a n i m a l i fossi l izzat i non riuscirono 
i n f r u t t u o s i neppure i n questo caso : o l t re alle ossa d i u n echidna est into, si trovarono 
i den t i d i cer t i a n i m a l i p re i s to r i c i che rassomigl iano m o l t o a q u e l l i de l l 'o rn i tor inco . 
Oggid ì l ' o rd ine d i cui t r a t t i amo si d iv ide i n due f a mi g l i e rappresentate dagl i Echidnidi 
e da l l 'Orn i to r inco . L a p r i m a d i queste f a m i g l i e comprende due specie conosciute; la 
seconda annovera soltanto una specie. 
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L a f a m i g l i a degl i E C H I D N I D I ( E C H I D N I D A E ) s i compone d i due gener i rappresen ta t i 
a l o r o v o l t a da una sola specie e si d i s t ingue pe l co rpo tozzo, coper to i n g r a n par te 
d i aculei , pel becco c i l i n d r i c o , s p r o v v e d u t o d i d e n t i e fesso so l t an to a l l ' e s t r e m i t à , 
per la b reve coda r u d i m e n t a l e , per le d i t a l i b e r e e i m p e r f e t t a m e n t e m o b i l i e per 
la l i ngua lunga , so t t i l e e v e r m i f o r m e che p u ò essere a lquan to p r o t r a t t a f u o r i del la 
bocca come s i osserva ne i f o r m i c h i e r i . Ne l l o r o aspetto esterno g l i e c h i d n i d i s i 
scostano no tevo lmen te d a l l ' o r n i t o r i n c o a l qua le invece si avv ic inano ne l la s t r u t 
tura i n t e r n a de l co rpo . I tedeschi l i c h i a m a n o con rag ione R I C C I F O R M I C H I E R I . 

Scheletro dell' Echidna (Dal Museo anatomico di Berlino). 

I l collo cor to si unisce a l corpo senza nessuna t rans iz ione v i s i b i l e ; i l corpo è tozzo e 
appia t t i to . Da l l ' a l t r a pa r t e i l col lo è u n i t o a l la testa ovale, r e l a t ivamente piccola , da l la 
quale spunta ad u n t r a t t o u n m u s o a l lunga to , so t t i le , c i l i n d r i c o o t u b i f o r m e , arcuato 
nella par te super iore , p iano i n f e r i o r m e n t e , abbastanza largo alla base, a lquanto assot
t igl iato verso l 'apice e t e r m i n a n t e i n una p u n t a ottusa ne l la quale si t rova la fessura 
boccale, p icco l i s s ima e s t re t ta . L a mascella super iore sporge u n pochino sul la mascella 
in fe r io re ; le piccole n a r i c i o v a l i s i t r o v a n o quasi a l l ' a p i c e della par te super iore del 
becco, là dove la pel le nuda che l o r iveste è m o r b i d a e pe rmet te a l muso d i fa re 
qualche m o v i m e n t o . G l i occhi p i cco l i e in fossa t i si t rovano a i l a t i del la tes ta ; come 
quelli degli ucce l l i , s i d i s t inguono per la m e m b r a n a n i t t i t an t e d i cu i sono f o r n i t i . Non 
esiste alcuna t raccia d i u n pad ig l ione esterno de l l ' o recch io ; i l condot to u d i t i v o è c o l 
locato m o l t o a l l ' i n d i e t r o ne l l a testa ed è affatto? nascosto dag l i acule i . Ha una l a r 
ghezza notevole , m a i n apparenza è rappresenta to sol tanto da una piccola fessura, 
essendo coper to da u n o r l o cutaneo che l ' an ima le p u ò sol levare e chiudere a v o l o n t à 
per mezzo delle setole che ne c i rcondano la par te esterna. G l i a r t i sono re l a t ivamente 
cort i , grossi e r o b u s t i , anz i pe r f i no tozz i e d i uguale lunghezza. Le e s t r e m i t à pos te r io r i 
sono s tor te , c i o è r i v o l t e a l l ' i n d i e t r o e a l l ' i n f u o r i ; le gambe a n t e r i o r i sono invece 
d i r i t t e ; le d i t a n o n hanno una grande m o b i l i t à e sono a rma te d i u n g h i o n i scavator i 
lunghi, l a r g h i e r o b u s t i che sporgono i n m o d o par t ico la re ne i p ied i a n t e r i o r i . Sul c a l 
cagno dei p i ed i p o s t e r i o r i s i osserva ne l maschio uno sprone corneo, robus to , aguzzo 
e perforato i l quale comun ica con una gh iando la par t i co la re e diede o r ig ine a l la c re 
denza assai d ivu lga t a secondo cu i quest i a n i m a l i po t rebbero spruzzare veleno da tale 
sprone come i serpent i ve lenosi per mezzo dei l o r o den t i . La coda rud imen ta l e t e r m i n a 
in una pun ta ot tusa. La l i n g u a p u ò essere a lquan to p r o t r a t t a o l t r e le mascelle ed è 
sempre coper ta d i u n a sostanza v i sch iosa , dest inata a inv i sch ia re i l c i b o , la quale 
deriva da grosse gh iando le s a l i va r i . N o n esiste alcuna t raccia d i den t i , ma nel palato 
si osservano parecchie file t rasversa l i d i p i cco l i aculei d u r i , aguzzi , c o r n e i , r i v o l t i 

a l l ' i nd ie t ro che ne f anno le vec i . Le due ghiandole m a m m a r i e sono f o r n i t e d i parecchie 

49. — BREHM, Animali. Voi. I I I . 
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centinaia di canal i escretori ; si t rovano ai l a t i del ventre della f e m m i n a e giaciono i l 
fosse poco profonde. Secondo Haacke, ne l l ' ech idna , poco tempo p r i m a della deposi
zione delle uova, questi in fossament i verrebbero a t rova r s i nel le pieghe la te ra l i d i uni 
borsa d ' incubazione che si f o r m a sol tanto al lo scopo d i accogliere e d i incubare le uova 
che p i ù t a r d i p e r ò protegge i l p icc ino e che col crescere d i questo d iventa notevol
mente p iù ampia . Questa borsa scompare p r i m a che i l p icc ino venga svezzato dalla 
madre , si apre al lo innanz i e fin da p r i n c ip io è abbastanza grande per contenere ur 
orologio tascabile. Pare che g l i infossament i dest inat i a contenere le ghiandole mam
m a n e scompaiano nel per iodo d i t empo compreso f r a u n a l la t tamento e l ' a l t ro . 

I l Lendenfe ld t r o v ò che durante l ' incubazione delle uova, la tempera tura della 
borsa d ' incubazione è p i ù alta d i quel la del r imanen te del corpo e che la pelle che 
costituisce la borsa d ' incubazione appare a lquanto arrossata, o per meglio dire 
i n f i a m m a t a i n seguito all 'afflusso del sangue. L 'echidna depone un solo uovo per volta. 
Queste uova sono piccole, m a f o r n i t e d i un t u o r l o grosso e d i u n guscio d i pergamena; 
non sappiamo quante uova deponga i l Proechidna i n una vol ta ed è pure ignoto i l 
lo ro processo d ' incubazione. La dura ta de l l ' incubazione non f u conosciuta finora 
nemmeno nel l 'echidna. I l p iccino appena uscito da l l ' uovo è piccol iss imo come i neo
na t i dei marsup ia l i , nudo e cieco, e si dist ingue i n m o d o par t icolare dai genitori pel 
muso breviss imo d i cui è p rovveduto . Non sappiamo come t r o v i modo di succhiare 
i l latte materno . Pare che r imanga m o l t o tempo nel la borsa d ' incubazione. Nel 1885 
venne portata al Museo d i Adelaide una f e m m i n a d i echidna che portava ancora nella 
borsa d ' incubazione alquanto ingrossata per lo sv i luppo del p icc ino, un individuo 
giovane scarsamente coperto d i aculei che aveva raggiunto a l l ' i nc i rca u n quarto della 
sua mole de f in i t i va . 

G l i ech idn id i sono d i f f u s i ne l t ra t to de l l 'Aus t ra l i a compreso f r a la Nuova Guinea 
e la Tasmania . 

La f amig l i a degli echidnid i si compone d i due generi rappresentat i ciaschedune 
da una sola specie. I l genere rappresentato dall 'Ecnin-NA ( E C H I D N A A C U L E A T A ) si 
dist ingue anzi tu t to per la presenza d i c inque di ta nei p i ed i . Tu t t e le d i ta sono armate 
d i unghie ; quelle dei p ied i an t e r i o r i sono larghe, poco incurva te e r i v o l t e allo innanzi; 
l 'unghia del pol l ice è p i ù piccola delle a l t re . Le unghie dei p ied i pos te r io r i sono più 
s o t t i l i , incurva te a l l ' i n f u o r i e d i lunghezza assai d iversa ; i n f a t t i nei piedi posteriori 
l ' ungh ia del pol l ice è corta, ottusa e a r ro tonda t a ; le unghie d i cu i sono armati il 
secondo e spesso anche i l terzo d i to superano d i m o l t o i n lunghezza g l i unghioni del 
quar to e del qu in to d i to . La lunghezza del becco è p r e s s o c h é uguale a quella del 
r imanen te della testa. I l becco è d i r i t t o o leggiermente incu rva to a l l ' i n s ù . La colonna 
vertebrale contiene 7 ver tebre ce rv ica l i , 16 ver tebre dorsa l i , 3 ver tebre lombar i 
3 ver tebre sacrali e 12 ver tebre caudal i , vale a d i r e 41 ver tebre i n t u t t o . 

L 'echidna è d i f fuso ne l l 'Aus t ra l i a , nel la Nuova Guinea e nel la Tasmania e rappre
sentato i n queste t re r eg ion i da una sottospecie par t ico la re . 

L'ECHIDNA PROPRIAMENTE DETTO O ECHIDNA ISTRICE (ECHIDNA ACULEATA TYPICA 

E. hystrix, longiaculeata, australiensis, australis e acanthion, Myrmecophagc 
aculeata, Ornithorhynchus, Echinopus e Tachyglossus hystrix, Tachyglossus acu-
leatus) è f o r n i t o d i un becco re la t ivamente .ungo. Riguardo a l la m o l e de l corpo formi 
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per cos ì d i r e u n anel lo d i congiunz ione f r a l 'Ech idna del la Papuasia e que l lo del la 
Tasmania . La faccia e la regione deg l i o recchi sono i n t i e r a m e n t e o a lm eno i n g r a n 
parte coper te d i setole l i s c i e ; su l la f r o n t e si osserva una s t r i sc ia nuda e cos ì pu re 
sulle guancie . I n generale l a testa è u n po ' p i ù ch ia ra del dorso . G l i aculei che r i c o 
p rono i l dorso sono l u n g h i , r i g i d i e r o b u s t i ; spesso g iungono a l la lunghezza d i 6 c m . 
e r i c o p r o n o t u t t i i p e l i so t tos tan t i . A l l a base hanno una t i n t a g i a l l o - p a l l i d a , verso i l 
mezzo sono d i color g i a l l o - a r a n c i o e n e r i a l l a p u n t a ; poch i s s imi sono i n t i e r a m e n t e 

Echidna (Echidna aculeata typìca). 1 / B della grandezza naturale. 

gia l l i . I pe l i de l dorso sono n e r i o b r u n o - s c u r i , spesso scarseggiano a lquanto , m a i n 
certe s tagioni de l l ' anno oltrepassano i n lunghezza g l i aculei che r i cop rono la par te 
posteriore de l dorso . U n pelame b r u n o - s c u r o , f r a m m i s t o a numerose setole l iscie, 
r icopre le gambe e t u t t a la par te i n f e r i o r e de l corpo . Le unghie de i p ied i a n t e r i o r i , 
larghe, r i g ide e d i r i t t e , crescono progress ivamente d i lunghezza da i l a t i a l la par te 
mediana de l piede. I l po l l i ce de i p ied i pos t e r io r i è f o r n i t o d i u n ' u n g h i a cor ta e o t tusa; 
i l secondo d i t o de i p ied i pos t e r io r i ha invece u n ' u n g h i a lunghiss ima e robus ta , 
r ivo l ta a l l ' i n f u o r i e a l l ' i n d i e t r o , m e n t r e le a l t re d i ta sono provvedute d i unghie p icco
lissime, debo l i e apparentemente p r i v e d ' impor t anza . L a coda breve ha la f o r m a d i 
un cono, è t o r n i t a e nuda a l l ' e s t r e m i t à . L a lunghezza de l l ' an ima le giunge appena a 
40 c m . L a coda è lunga poco p i ù d i 1 c m . Questa sottospecie è d i f fusa i n t u t t o i l 
continente aus t ra l iano ; secondo Haacke s ' incontrerebbe pure ne l l ' i so la d i Kangaroo , 

sulla costa m e r i d i o n a l e de l l 'Aus t r a l i a . 

L'ECHIDNA DELLA PAPUASIA (ECHIDNA ACULEATA LAWESI, E. e Tachyglossus 
lawesi) si d is t ingue da questa sottospecie aus t ra l iana per la mole meno considere
vole, per g l i aculei dorsa l i p i ù c o r t i che lasciano t raspar i re i pel i sot tostant i , per l ' ab i to 
maggiormente aculeato che r i c o p r e la testa, le gambe ed i l vent re e pe l becco r e l a t i 

vamente p i ù lungo . 



772 Ordine quindicesimo: Monotremi 

La presenza d i questa sottospecie venne confermata finora sol tanto a Porto 
Moresby nella parte mer id iona le -or ien ta le della Nuova Guinea. Haacke r i fer isce che 
g l i indigeni s tab i l i t i lungo i l fiume S t r ick land , ne l l ' in te rno della Nuova Guinea, ado
perano g l i aculei d i questo an imale per fare cer t i unc in i p a r t i c o l a r i che si applicano 
alle punte delle l o ro freccie. 

L'ECHIDNA DELLA TASMANIA (ECHIDNA ACULEATA SETOSA, E. setosa, breviacu-
leata e brevicaudata, Echinopus e Tachyglossus setosus), si dist ingue dalla sotto
specie australiana per la mole p i ù considerevole del corpo, p o i c h é ta lvol ta giunge 
alla lunghezza d i 50 c m . e presenta i seguenti ca ra t t e r i : i l mante l lo che ^ricopre la 
testa, i fianchi, i l ventre e le gambe /de l l ' an ima le è p r i v o d i aculei . I n generale la 
testa è?,assai p i ù chiara del r imanen te del co rpo . G l i aculei del dorso^sono corti , 
grossi e i n generale p i ù o meno coper t i da i pe l i so t tos tant i ; g l i aculei chc r i cop rono 
le spalle, i fianchi e i l o m b i sono p e r ò sempre p i ù l u n g h i dei pe l i . I pe l i del dorso 
sono b runo- scu r i , que l l i del vent re assai p i ù ch iar i ; sul petto si osserva quasi sempre 
una macchia p i ù o meno estesa cost i tu i ta d i pe l i b i anch i . Le d i ta dei piedi posteriori 
hanno una lunghezza r i spe t t iva assai diversa da quel la che si osserva nella sotto
specie austral iana, p o i c h é i l terzo d i t o è quasi lungo e robusto come i l secondo e 
sporge a lquanto o l t r e i l quar to ed i l qu in to . Tu t t av ia n o n mancano neppur qui le 
solite eccezioni. L ' ech idna del la Tasmania abita esclusivamente questa regione, ma 
p u ò darsi che s ' incon t r i pure nel la V i t t o r i a dove i l c l ima e la fauna sono p r e s s o c h é 
ident ic i a que l l i della Tasmania . 

L'echidna abita a preferenza le regioni montuose dove sale fino all'altezza di 
1000 m . sul l ive l lo del mare . Ha una grande predi lezione pei boschi asciutti dove 
p u ò scavare ampie tane e lunghe gal ler ie sotto le r ad ic i degl i a lbe r i . Di giorno si 
nasconde i n questi r i cove r i ; d i not te ne esce e va i n cerca d i cibo fiutando e scavando 
i l t e r reno. I suoi m o v i m e n t i sono v i v a c i , sopra tu t to quando scava la te r ra , c iò che sa 
fare a merav ig l i a . Cammina lentamente a testa bassa, col corpo alquanto abbassato. 
Mentre scava i l te r reno mette i n motoucontemporaneamente le qua t t ro zampe: come 
l ' a rmad i l l o è i n grado d i a f fondars i nel suolo a vis ta ^d'occhio. Siccome h a ^ i l colore 
della terra , è d i f f i c i l e d iscerner lo duran te i l crepuscolo e lo s ' incontra solo per caso 
ment re si reca t r anqu i l l amen te da u n luogo a l l ' a l t ro . C a m m i n facendo esplora ogni 
buca ed ogni screpolatura del t e r reno ; se fiuta qualche cosa d i mangiabi le , mette 
al l ' is tante i n m o v i m e n t o i suoi p ied i robus t i s s imi per a l largare la buca. Si ciba di 
inset t i e d i v e r m i , ma p r i n c i p a l m e n t e d i f o r m i c h e e d i t e r m i t i che scova colla punta 
del muso, la quale è dotata d i una s e n s i t i v i t à s t r ao rd ina r i a e si p u ò considerare piut
tosto come u n organo del ta t to a n z i c h é come u n organo de l l 'odora to . L 'echidna mangia 
precisamente come g l i a n i m a l i v e r m i l i n g u i , p ro t raendo la l ingua f u o r i della bocca e 
r i t i r a n d o l a i n f r e t t a quando è coperta d i f o r m i c h e . I m i t a n d o g l i a l t r i fo rmich ie r i , 
mangia pure una grande q u a n t i t à d i sabbia o d i polvere e d i scheggie d i legno che 
si t rovano sempre ne l suo stomaco. Ques t 'u l t imo p u ò anche contenere del l 'erba. 

Appena è a f fe r ra to d a l l ' u o m o , l ' echidna si appal lo t to la a l l ' i s tante e a l lora è molto 
d i f f i c i l e tener lo f e r m o , p e r c h è g l i aculei pungen t i , smossi da l m o v i m e n t o dell 'animale, 
feriscono dolorosamente la pelle del suo nemico . È quasi imposs ib i le po r t a r v ia un 
echidna appa l lo t to la to : è megl io abbrancar lo per le gambe pos te r io r i senza preoccu
pars i u l t e r io rmen te dei suoi m o v i m e n t i . Se l ' an ima le dispone d i una buca abbastanza 
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p r o f o n d a , nessuno riesce ad es t rarnelo , p e r c h è si d i l a t a come l ' a r m a d i l l o e conficca 
g l i aculei nel le pa re t i che lo c i r condano , per m o d o da i n c o r p o r a r s i a l la sua d i m o r a . 
È ch iaro che anche le robus te unghie d i cu i sono a r m a t i i p i e d i n o n r i m a n g o n o i n o 
perose e pres tano a l l ' ech idna u t i l i s e rv ig i . Del res to questo a n i m a l e t r o v a m o d o d i 
avv ingh ia r s i ad a l t r i ogget t i . « Una vo l t a » , dice i l Bennet t , « r i ceve t t i i n regalo u n 
bel l i ss imo ech idna : vo lendo t r a spo r t a r l o a casa con m a g g i o r e c o m o d i t à , l o r i n c h i u s i 
nel vascolo. G iun to a casa t r o v a i che l ' an ima le si era at taccato al le pa re t i de l vascolo 
come un 'os t r ica sugl i scogl i . N o n vedevo p i ù a l t r o che una agglomeraz ione d i acule i . 
Le punte d i quest i aculei sono cos ì aguzze che i l p i ù leggiero conta t to basta a p r o 
dur re una sensazione assai do lorosa . Era dunque imposs ib i l e togl iere l ' ech idna da l 
vascolo; a l lo ra pensai d i me t t e re i n pra t ica i l me todo che si adopera genera lmente 
per staccare le os t r iche dag l i scogl i . F a c e m m o passare con precauzione sotto i l suo 
corpo una spatola d i f e r r o e lo s o l l e v a m m o per fo rza . Quando lo si t iene i n m a n o , 
l 'echidna d iven ta a l t u t t o i nnocuo » . G l i i n d i g e n i accertano che l ' echidna maschio 
ferisce i l suo avversar io co l lo sprone del piede pos ter iore da l quale fa colare nel la 
fer i ta u n l i q u i d o ve lenoso: c iò n o n è ve ro e l o hanno d i m o s t r a t o le d i l i g e n t i osser
vazioni dei na tu ra l i s t i . L ' e c h i d n a n o n tenta neppure d i adoperare i l suo sprone per 
difenders i da i n e m i c i che lo ins id iano e de l resto s i atteggia d i rado a difesa. Quando 
è inseguito da u n quadrupede , scava a l p i ù presto una buca nel te r reno , oppure si 
appal lot tola a l l ' i s tan te . Tu t t av i a i l t i l a c ino se ne impadron i sce sovente e l o d i v o r a col la 
pelle e cogli acule i . 

La voce de l l ' ech idna consiste i n u n g r u g n i t o sommesso che l ' an ima le fa u d i r e 
quando è inqu ie to . F r a i sensi p r imegg iano l ' ud i t o e la vista ; g l i a l t r i sono assai o t tus i . 

Nel 1881 i l figlio de l Bennet t , accompagnato da u n ind igeno per n o m e Johnny , 
diede per m o l t o t empo la caccia a l l ' ech idna a l lo scopo d i s tud ia rne la r i p r o d u z i o n e e 
p u b b l i c ò numerose ed in teressant i osservazioni i n t o r n o al la v i t a l ibera d i questo a n i 
male. « La p r i m a escursione che feci i n compagnia d i Jonny » , d ic ' eg l i , « n o n f u 
certamente scevra d i i nconven ien t i e d i g r a v i d i f f i co l t à . I n c o n t r a v a m o quasi ad o g n i 
passo le t raccie de l l ' ech idna senza vederne uno . I l suolo era t u t t o scavato come se v i 
fossero passati v a r i b r a n c h i d i m a i a l i ; g l i echidna avevano smosso i l t e r reno col l o r o 
becco per sorprendere g l i inse t t i sot to le fog l ie cadute. Questi a n i m a l i hanno pure 
l 'abi tudine d i togl iere la corteccia ai t r o n c h i i m p u t r i d i t i dagl i a n n i , raschiano i l t e r 
riccio che v i è contenuto e d i v o r a n o g l i inse t t i , le f o r m i c h e ed una specie pa r t i co la re 
di v e r m i b i a n c h i che v i a l l i gnano . M o l t i a rboscel l i secchi erano stat i s rad ica t i dag l i 
echidna per la r icerca de l c ibo . G l i echidna sono s ingola rmente g h i o t t i delle t e r m i t i 
d i cui le cos t ruz ion i g iungono al l 'a l tezza d i 54 c m . Scavano queste col l inet te t u t t o 
a l l ' i n to rno e penet rano fino al n ido get tando a l l ' i n d i e t r o la t e r ra scavata; g i u n t i presso 

i l n ido v i t racciano t u t t o i n t o r n o un solco p r o f o n d o , d i v o r a n o tu t to c iò che t r o v a n o , 
inf ine scavano una buca p r o f o n d a e devastano comple tamente i l n i d o . Lasciano in t a t t a 
una grossa specie d i f o r m i c a , d i cu i t r o v a i i n i d i presso le cos t ruz ion i del le t e r 
m i t i . Invece i nvadono le cos t ruz ion i del la cosidetta F o r m i c a del lo zucchero che sono 

rappresentate da certe co l l ine t te d i sabbia a l t u t t o p a r t i c o l a r i , alte 46 c m . e f o r n i t e 
d i u n d i a m e t r o d i c i rca m . 1,20. Salgono sopra queste co l l ine t te , p ro t raggono la l i ngua 
e la r i t i r a n o i n bocca quando è t u t t a coper ta d i f o r m i c h e , con t inuando i l l o ro pasto 
per var ie ore . È cer to che i n quest i casi una certa q u a n t i t à d i sabbia ent ra nel l o r o 
stomaco. Poscia scavano una ga l le r ia da una par te a l l ' a l t r a del la co l l ine t ta e d ivo rano 
le f o r m i c h e che i ncon t r ano sul l o r o passaggio. D i g i o r n o n o n si aggirano quasi m a i 
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a l l ' ape r to : incominc iano le lo ro r icerche due ore p r i m a del t r a m o n t o . Siccome hanno 
u n udi to f in i s s imo , bisogna i n s i d i a r l i con m o l t a cautela, p e r c h è a l p i ù l ieve fruscio 
scavano i l suolo per nascondersi sot terra e i n breve scompaiono facendo scivolare sul 
l o r o dorso la t e r ra smossa. Sono v e r i maes t r i ne l l ' a r te d i scavare i l t e r r eno : quando 
sono scomparsi sot terra i l suolo è piano come p r i m a . I n generale, men t re scavano non 
seguono la direzione della l o ro testa; i n f a t t i m i accadde d i osservare questo fat to una 
vo l ta sola. Avevo collocato u n echidna i n una cassa d i legno : esso scomparve nel suolo 
sottostante alla cassa ed uscì f u o r i al la distanza d i circa 300 m . , a l d i là d i una siepe ». 

Garnot , Quoy, Ga imard e Haacke r i fe r i scono m o l t i ragguagl i interessantissimi 
i n t o r n o alla v i t a degl i echidna tenu t i i n s c h i a v i t ù . Mentre si t rovavano ad Hobar t town 
Quoy e Ga imard r icevet tero i n regalo u n maschio v i v o . Nel p r i m o mese della sua 
s c h i a v i t ù la povera bestia non mangiava affat to e p e r c i ò d i m a g r ò i n modo inquie
tante, quantunque mostrasse d i essere i n buone condiz ion i d i salute. I l disgraziato 
echidna era ind i f fe ren te e insensibile a tu t to , pareva s t u p i d o ; d i g io rno teneva la testa 
f r a le gambe e drizzava gl i aculei , senza p e r ò appal lo t to lars i completamente. Scansava 
la luce con gran cura. La s c h i a v i t ù g l i r iusc iva assai molesta ; a lmeno faceva tu t t i gli 
sforzi possibi l i per uscire dalla sua gabbia. Posato sopra una grande t inozza piena di 
terra , i n meno d i due m i n u t i l 'aveva scavata sino al fondo , servendosi del muso e dì 
t ra t to i n t ra t to anche delle zampe. P iù t a rd i i n c o m i n c i ò a leccare qualche cibo e negli 
u l t i m i t emp i della sua v i t a mangiava con piacere una m i s t u r a l iqu ida d i acqua, di 
fa r ina e d i zucchero. M o r i p e r c h è lo avevano lavato con t roppa energia. Garnot com^ 
p e r ò a Por to Jackson un echidna da un uomo i l quale g l i disse d i averlo nu t r i to per 
2 mesi con ogni sorta di sostanze vegetali e lo a c c e r t ò che nel la v i t a l ibera questo 
an imale si ciba pure d i t o p i . Seguendo i l consiglio de l l ' i nd igeno , i l Garnot rinchiuse 
l ' an imale in una cassa piena d i t e r ra e g l i offerse m o l t i l e g u m i , carne fresca, mosche 
e mines t ra . L 'an imale lasc iò i n t a t t i t u t t i questi c ib i contentandosi dell 'acqua che assor
b iva colla l ingua . Visse i n questo modo per 3 mesi finché i l Garnot a p p r o d ò nell'isola 
Maur iz io . Colà g iun to offerse al suo p r ig ion ie ro l o m b r i c i e f o r m i c h e ch'esso disdegnò 
in t ie ramente , manifes tando invece una grande preferenza pel latte d i cocco. I l suo 
padrone sperava d i poter lo t raspor tar v ivo i n Europa , m a lo t r o v ò m o r t o t re giorni 
p r i m a d i pa r t i re . I n generale questo echidna passava la g iorna ta dormendo circa 
20 ore ed aggirandosi a l l ' aper to durante le a l t re 4 ore. Se incon t rava u n ostacolo 
c a m m i n facendo, cercava d i r i m u o v e r l o e mutava direzione sol tanto quando era con
v in to d e l l ' i n u t i l i t à dei suoi t en t a t iv i , p robab i lmen te p e r c h è si r i cordava negl i scavi 
f a t t i durante i bei t e m p i t rascorsi della v i t a l ibera . I n casa aveva l ' ab i tud ine d i deporre 
i p r o p r i escrementi i n u n cantuccio destinato a tale scopo; u n a l t ro angolo oscuro, 
nascosto da una cassa, g l i serviva per d o r m i r e . Non d i rado correva su e g iù i n uno 
spazio de l imi t a to , senza oltrepassare i c o n f i n i fissati da l l a sua v o l o n t à . Camminava a 
testa bassa, assorto i n apparenza i n p ro fonde r i f l e s s ion i . Sebbene camminasse con un 
certo stento, percorreva p iù d i 10 m . al m i n u t o . Adoperava i l suo lungo naso come 
un organo ta t t i l e . Per o r ig l i a re , ap r iva g l i orecchi col la movenza carat terist ica dei gufi 
e a l lora mos t rava d i avere u n ud i to abbastanza fino. Aveva un ' i ndo l e mansueta e 
carezzevole. Gradiva le carezze, m a era m o l t o pauroso e al p i ù l ieve f rusc io si aggomi
tolava come i l r i cc io , per modo che i l suo naso d iventava i n v i s i b i l e . Ciò accadeva 
tut te le vol te che alcuno bat teva i l suolo col piede a poca distanza da l l ' an imale : sol
tanto quando i l r u m o r e era cessato da u n pezzo, l 'echidna r i c o m i n c i a v a a sgranchirsi 
con grande cautela. Un g io rno i n t e r ruppe la sua passeggiata abi tuale . I l Garnot lo 
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estrasse da i suo cantuccio e l o scosse r u v i d a m e n t e . E ra cos ì debole che pareva v i c i n o 
a m o r i r e . A l l o r a egl i lo p o r t ò a l sole e g l i s t r o f i n ò i l ven t re con u n panno caldo ; 
i n f a t t i la povera bestia si r iebbe e r i a c q u i s t ò a poco a poco l a sua consueta v i v a c i t à . 
Qualche g i o r n o dopo r imase 48 ore senza m u o v e r s i ; u n ' a l t r a v o l t a giacque i m m o b i l e 
per 72 ore ed una qua r t a vo l ta pe r 8 0 ore , m a conoscendo la cosa, nessuno se ne 
p r e o c c u p ò n è i n t e r r u p p e i l suo sonno. Quando si svegl iava da s è r i acqu is tava i n b reve 
tu t ta la sua v i v a c i t à , se invece era svegl ia to da l suo padrone , s tentava a r i a n i m a r s i . 
Qualche vo l t a usciva da l suo covo anche d i no t t e , m a senza f a r r u m o r e per m o d o che 
nessuno ne avrebbe a v v e r t i t o la presenza, se n o n avesse f i u t a to i p i ed i deg l i as tan t i . 

Duran te i l suo soggiorno i n Aus t r a l i a Haacke ebbe occasione d i tenere i n s c h i a v i t ù 
parecchi echidna, facendo numerose ed i m p o r t a n t i osservaz ioni i n t o r n o al la l o r o a l i 
mentazione, a l m o d o con cu i si a r r a m p i c a n o e al processo della r i p r o d u z i o n e . « I l 
p r i m o echidna ch ' ebb i la f o r t u n a d i possedere » , d i c ' eg l i , « stava ne l m i o s tud io sot to 
una grande cassa rovesciata che n o n g l i piaceva t roppo . Cercava sempre d i uscire 
dalla p r ig ione e ins inuava la sua l ungh i s s ima l ingua nel la fessura compresa f r a i l 
pav imen to del la camera e l ' o r l o del la cassa. F i n a l m e n t e una not te r i u s c ì a sol levare 
la cassa che era p iu t tos to pesante e me t t e r s i i n salvo. L o cercai a l ungo , m a sempre 
invano . In f ine , con m i a grande m e r a v i g l i a , l o t r o v a i i n u n ' a l t r a cassa al ta circa 4 0 c m . , 
aperta super io rmente e r i e m p i t a f i n verso la m e t à d i grossi pezzi d i quarzo, a v v i l u p 
pat i nel la car ta . I l b r i ccone d o r m i v a t r a n q u i l l a m e n t e su i pezzi d i quarzo che forse g l i 
parevano meno d u r i , o a lmeno p i ù acconci al suo sonno del p a v i m e n t o p iano . Cons i 
derando la l o r o a t t i t u d i n e ad a r r a m p i c a r s i , co l locai due a l t r i echidna n e l l ' a m p i o p iano 
te r reno de l Museo d i Adela ide , met tendo a l o r o disposiz ione una bot te alta c i rca I m . 
e larga 5 0 c m . M i pareva imposs ib i l e che potessero uscire da quel la bot te . Invece uno 
dei p r i g i o n i e r i r i u s c ì ne l suo i n t en to . Dopo d i aver lo cercato invano per v a r i g i o r n i , 
u n bel m a t t i n o lo r i t r o v a i ne l l a b o t t e ; p r o b a b i l m e n t e aveva u d i t o i l r i c h i a m o del c o m 
pagno e si era a r r a m p i c a t o su l la parete esterna del la bot te , f i n o a l m a r g i n e super iore , 
d'onde si era lasciato cadere n e l l ' i n t e r n o . Siccome avevo in tenz ione d i s e z i o n a r l i , 
desideravo che i m i e i echidna d imagrassero a lquan to ; p e r c i ò l i feci d ig iuna re ed 
osservai che quest i a n i m a l i possono p r i v a r s i d i c ibo a lmeno per u n mese senza che 
la lo ro salute ne so f f r a . Dopo u n d ig iuno d i sei se t t imane l ' i n t e s t i n o d i u n echidna 
ch ' ebb i occasione d i sezionare era p ieno d i sabbia che l ' a n i m a l e aveva mang ia to 
durante quel pe r iodo d i t e m p o . Questi ragguagl i p o t r a n n o essere u t i l i a chi ha i n t e n 
zione d i tenere qualche echidna i n s c h i a v i t ù . I g i o v a n i echidna staccati da l la l o r o 
madre non debbono essere n u t r i t i esclusivamente d i lat te . Per conto m i o o t t enn i o t t i m i 
r i su l t a t i dando l o r o a m a n g i a r e una miscela composta i n p a r t i ugua l i d i carne s m i 
nuzzata, d i t u o r l o d ' uovo , d i f a r i n a d i canapa mac ina ta fina, d i b iscot to pesto, d i carote 
grat tugiate e d i sabbia depura ta . G l i ech idna n u t r i t i i n questo m o d o possono crescere 
benissimo e d iven ta re p e r f i n o a t t i a l la r i p r o d u z i o n e . Per rendere i l l o ro c ibo p i ù 
nut r ien te v i si possono aggiungere alcune c r i sa l id i d i f o r m i c h e e le l a rve p r o p r i e de l la 
f a r i na ; de l resto r i g u a r d o a l c ibo bisogna t r a t t a r l i precisamente come g l i ucce l l i 
i n s e t t i v o r i . Siccome i n quest i u l t i m i t e m p i l 'uso de i ba t t e l l i a vapore ha scemato d i 
mo l to la dura ta del v iaggio che si r i ch i ede per ven i re i n Europa d a l l ' A u s t r a l i a , g l i 

echidna des t ina t i a c o m p a r i r e ne i n o s t r i G i a r d i n i Zoologic i p o t r a n n o d ig iuna re du ran te 
l ' i n t i e r a t raversata , senza pe r i co lo che so f f r ano . 

« P r i m a delle m i e scoperte nessuno conosceva i l processo del la r i p r o d u z i o n e d e l 

l 'echidna, n è la presenza del la borsa d ' incubaz ione che si osserva t emporaneamente 
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sul ventre della f e m m i n a e accoglie l ' uovo f o r m a t o d i recente. A l p r i n c i p i o dell 'agosto 
del l 'anno 4884 r i ceve t t i i n regalo una coppia d i g iovan i echidna, p roven ien t i da l 
l ' isola d i Kangaroo. Qualche se t t imana dopo ebbi occasione d i leggere per la p r ima 
vol ta alcune osservazioni de l Gegenbaur i n t o r n o alle piccole r ip iegature semi lunar i 
descritte m o l t o tempo p r i m a da O w e n , che si osservano sul ven t re della f emmina , 
dove sboccano i canal i escretori delle ghiandole m a m m a r i e . I l Gegenbaur aveva 
cercato invano questi infossament i sul corpo degl i i n d i v i d u i conservat i nello spir i to , 
appar tenent i al la sua col lez ione; p e r c i ò decisi d i esaminare col la massima cura gli 
echidna v i v e n t i che tenevo ne l m i o g i a rd ino . Pregai u n servo d i sollevare la femmina 
afferrandola per una delle e s t r e m i t à pos te r io r i e ne palpeggiai i l ventre a p i ù riprese. 
Invece d i r i n t r a c c i a r v i le due piccole r ip iegature descritte da O w e n , v i t r ova i una 
borsa abbastanza ampia per contenere u n oro log io tascabile. Questa borsa si forma 
poco p r i m a della deposizione de l l 'uovo al lo scopo di r i c e v e r l o ; si al larga progressi
vamente secondando lo sv i luppo del piccino e scompare d i nuovo quando la madre 
ha svezzato i l suo r a m p o l l o . I n generale g l i u l t i m i avanzi del la borsa d'incubazione 
sono rappresentat i da due pieghe l a te ra l i i n cu i sboccano i condot t i escretori delle 
ghiandole m a m m a r i e . Soltanto i m i e i col leghi po t ranno i m m a g i n a r e la meravigl ia che 
p rova i estraendo dal la borsa della f e m m i n a u n uovo, i l p r i m o uovo emesso d i recente 
da u n m a m m i f e r o che veniva assoggettato per la p r i m a vol ta ad una investigazione 
scientifica e che io avre i presentato al p i ù presto a l la S o c i e t à Zoologica locale. La 
f e m m i n a da cui estrassi V uovo venne imbalsamata ed ora appart iene al Museo di 
Adelaide ; la borsa d ' incubazione è conservata nel lo sp i r i t o d i v i n o e si t rova accanto 
a l l ' an imale imbalsamato . Questa scoperta inaspettata m ' i m p r e s s i o n ò per modo che 
comunica i la m i a scoperta con un'agi tazione s t r a o r d i n a r i a ; ne l calore del discorso 
s t r ins i u n p o ' t r o p p o l 'uovo miracoloso f r a i l pol l ice e l ' ind ice e lo screpolai leggier
mente . P u r t r o p p o i l l i q u i d o che v i era contenuto stava decomponendosi , forse i n seguito 
alla s c h i a v i t ù della madre . Quest 'uovo, d i f o r m a e l l i t t i ca , era lungo circa 45 m m . e 
aveva lo spessore d i 13 m m . ; i l suo guscio era du ro come la pergamena e i n questo 
si avvic inava alle uova d i m o l t i r e t t i l i . 

« La borsa d ' incubazione della f e m m i n a ha u n ' i m p o r t a n z a par t icolare nella storia 
della r ip roduz ione del l 'echidna, p o i c h é la sua presenza è sol tanto temporanea e i l suo 
modo d i funz ionare al tu t to diverso da quel lo della borsa dei m a r s u p i a l i . Nessuno 
l 'aveva scoperta p r i m a d i me ; c iò si spiega fac i lmente pensando che questa borsa al 
t u t to par t icolare scompare dopo i l per iodo della r i p roduz ione ; lo stesso accade negli 
i n d i v i d u i imba l sama t i o conservat i ne l lo sp i r i t o quando n o n si p rendano le opportune 
disposizioni . P i ù t a r d i , esaminando u n ' a l t r a f e m m i n a che apparteneva al Museo di 
Adelaide, osservai che la borsa d ' incubazione cresce progress ivamente collo sviluppo 
del piccino che v i è contenuto e p u ò giungere senza a lcun dubb io a l la grossezza di 
u n pugno. Non m i f u possibile fare nessun' a l t ra scoperta p e r c h è dove t t i par t i re dal
l 'Aus t ra l i a » . I l Lendenfe ld accerta che, duran te l ' i ncubaz ione d e l l ' u o v o , la borsa 
d ' incubazione ha una t empera tu ra p i ù alta de l r i m a n e n t e del corpo . N o n sappiamo 
nu l la i n t o r n o a l l 'accoppiamento del l ' echidna , alla deposizione delle uova, alla durata 
della lo ro incubazione e a quel la del soggiorno del p iccino ne l la borsa d' incubazione. 
Pare tu t tav ia che generalmente l 'echidna deponga sol tanto u n uovo al la vo l t a . 

Gl i ind igen i ch iamano l 'echidna N I K O B E J A N , J A N O K U M B I N E e C O G E R A . M o l t i Austra
l i an i lo fanno a r ros t i re colla pelle come sogl iono fare g l i z inga r i del nos t ro r iccio e 
io mangiano. Anche g l i Europei accertano che l ' echidna p repara to i n questo modo 
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costi tuisce u n c ibo squis i to . Nel la N u o v a Guinea g l i i n d i g e n i de l fiume S t r i c k l a n d ne 
appl icano g l i aculei al le punte del le l o r o f reccie . Così i n f a t t i r i fe r i sce Haacke. L ' e c h i d n a 

n o n s i r ende u t i l e a l l ' u o m o i n a l t r i m o d i . 

* 
* * 

I l secondo genere degl i ech idn id i è cos t i tu i to da u n an ima le del la N u o v a Guinea , 
scoperto da poco t e m p o , a cu i da r emo i l n o m e d i P R O E C H I D N A O E C H I D N A V E L L O S O 

( P R O E C H I D N A B R U I J N I I , Tachyglossus, Acanthoglossus e Echidna bruijnii. Proe
chidna villosissima). Questo genere, rappresenta to da una sola specie, s i d i s t i ngue 
pel n u m e r o del le d i t a che sono t re i n o g n i piede e non p u ò essere separato i n m o d o 
assoluto da i precedent i , i l p r i m o ed i l q u i n t o d i t o sono r u d i m e n t a l i ; t u t t a v i a n o n sono 
ra r i s s imi g l i i n d i v i d u i f o r n i t i d i 5 d i t a ne i p i ed i a n t e r i o r i e d i 4 d i t a ne i p i e d i pos te 
r i o r i . L e unghie de i p i e d i pos te r io r i d i m i n u i s c o n o grada tamente , m a scarsamente d i 
lunghezza d a l l ' i n d e n t r o a l l ' i n f u o r i . I l becco i n c u r v a t o a l l ' i n g i ù ha una lunghezza quas i 
doppia del r i m a n e n t e del la testa. I l p roech idna è lungo ci rca 0,5 m . La testa, i l c o r p o 
e g l i a r t i sono coper t i d i u n pelo lanoso, p i ù o m e n o f r a m m i s t o d i setole l i sc ie , d i 
color b runo-scuro u n i f o r m e o nero , che r i c o p r e poch i acule i i so l a t i , b r e v i , per lo p i ù 

bianchi e t a lo ra b r u n i a l la base. 
F i n o r a la presenza de l proechidna venne c o n f e r m a t a so l tanto ne l l a par te se t ten

tr ionale-occidentale del la Nuova Guinea ; n o n sapp iamo n u l l a i n t o r n o a l suo m o d o 

d i v ive re . 

L ' O R N I T O R I N C O ( O R N I T H O R H Y N C H U S A N A T I N U S , O.paradoxus, fuscus, rufus, bre-
virostris, crispus e laevis, Platypus e Dermipus anatinus) è l ' u n i c o rappresentante 
conosciuto della seconda f a m i g l i a ( O R N I T H O R H Y N C H I D A E ) d e l l ' o r d i n e d i cu i t r a t t i a m o . 
11 Bennett forn isce ai suoi col leghi la p r i m a descr iz ione comple ta d i questo s ingo la 
r iss imo an imale che o c c u p ò a lungo i d o t t i e i p r o f a n i dopo la sua scoperta . Esso aveva 
un aspetto cos ì s t rano e i l suo m o d o d i v i v e r e p r o m e t t e v a t a l i stranezze, che i l Benne t t 
si r e c ò i n Aus t ra l i a co l l ' un i co scopo d i s tud ia r lo d a l ve ro . I n que l t e m p o i r agguag l i 
che si r i f e r i v a n o a l la sua v i t a erano scarsi e i n c e r t i : sapevamo so l tan to che l ' o r n i t o 
r inco v ive nel l 'acqua, depone le uova ed è insegui to con grande accan imento dagl i 
ind igeni , p e r c h è la sua carne fornisce u n o t t i m o a r ros to . Per m o l t o t e m p o nessuno 
credette che l ' o r n i t o r i n c o deponesse r ea lmen te le uova , m a t u t t i dove t t e ro c o n v e n i r n e 
a l l o r c h é , ne l 1884, i l Ca ldwel l r i f e r i v a i r i s u l t a t i del le sue scoperte. « G l i a b i t a n t i del la 
Nuova Olanda » , r i fe r i sce u n o degl i osse rva tor i p i ù a n t i c h i , « si me t tono a sedere 
sulla sponda d i u n fiume, a r m a t i d i p iccole f reccie e aspettano con pazienza che g l i 
o r n i t o r i n c h i vengano a gal la . Appena se ne presenta l 'occasione, lanc iano la f recc ia 
contro i l corpo d e l l ' a n i m a l e e s ' i m p a d r o n i s c o n o i n questo m o d o della p reda des i 
derata. N o n d i rado i l cacciatore è costret to ad aspettare una buona o ra p r i m a che 
l ' o r n i t o r i n c o si faccia vedere, m a è d i f f i c i l e che sbagl i i l c o l p o ; i n generale trapassa 
la povera best ia da par te a par te » . 

Nel 4 8 3 2 i l Bennet t si r e c ò per la p r i m a v o l t a i n Aus t r a l i a ; v i fece r i t o r n o ne l 1858 
e p u b b l i c ò i l f r u t t o del le sue r icerche p r i m a i n u n d o t l o per iod ico inglese e p i ù t a r d i 
in un 'opera pa r t i co la re . M o l t i ann i dopo i l figlio del Bennet t e i l Lenden fe ld descris
sero i n m o d o assai efficace i l m o d o d i v ive re d e l l ' o r n i t o r i n c o . 
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Nella sua pa t r ia l ' o r n i t o r i n c o è designato con v a r i n o m i . G l i ind igen i lo chiamano 
M A L L A N G O N G , T A M B R I E T , T O H U M R U K e M U F F L E N G O N G , secondo le diverse loca l i t à i n 
cui v i v o n o . Pare che la sua area d i d i f fus ione sia l i m i t a t a al la parte mer id iona le della 
colonia de l l 'Aus t ra l i a mer id iona le , alla V i t t o r i a , a l la Nuova Galles del Sud e al Queens-
l a n d ; verso n o r d giunge f ino al 18° grado d i l a t i tud ine sud. L ' o r n i t o r i n c o s ' incontra 
pure nella Tasman ia ; pare invece che manch i nella par te occidentale del l 'Aust ra l ia . 

L ' o r n i t o r i n c o è u n po' p iù grosso de l l ' ech idna , p o i c h é giunge a l la lunghezza d i 
60 c m . d i cu i circa 14 c m . spettano al la coda. I maschi sono assai p i ù grossi delle 
f e m m i n e . 11 corpo appia t t i to r i corda per v a r i r i g u a r d i quello della l on t r a o del castoro. 

Scheletro dell'Ornitorinco (Dal Museo anatomico di Berlino). 

Le gambe sono cor t i s s ime; t u t t i i p iedi hanno cinque di ta collegate da una membrana 
na ta tor ia . 1 p iedi an te r io r i hanno una maggior forza muscolare e l ' an imale l i adopera 
tanto per nuo ta l e quanto per scavare i l t e r r eno ; la lo ro m e m b r a n a natator ia sporge 
un pochino ol t re le di ta , p e r c i ò i n questo u l t i m o t r a t to è assai pieghevole ed esten
sibi le e si r ipiega a l l ' i nden t ro quando l ' animale scava i l te r reno. Tut te le di ta sono 
m o l t o robuste ed o t tuse ; la lo ro s t ru t tu ra le rende perfe t tamente atte a scavare la 
ter ra . Le due di ta d i mezzo sono p iù lunghe delle a l t re . I p ied i pos ter ior i piuttosto 
co r t i si volgono a l l ' i nd i e t ro e ricordano que l l i della foca; i lo ro m o v i m e n t i sono dirett i 
p r inc ipa lmente a l l ' i nd ie t ro e a l l ' i n f u o r i . 11 p r i m o d i to dei piedi pos te r io r i è brevissimo; 
tut te le unghie sono incurvate a l l ' i nd i e t ro , p i ù lunghe e p iù aguzze d i quel le dei piedi 
a n t e r i o r i , m a la membrana nata tor ia le collega sol tanto alla radice. Nei p iedi poste
r i o r i del maschio si osserva uno sprone aguzzo e m o b i l e , collocato u n p o ' p i ù sopra 
delle d i ta , che l ' an imale ha la f aco l t à di vol tare da tu t te le p a r t i . La coda è larga, 
piat ta e t roncata bruscamente a l l ' e s t r e m i t à dove la r i c o p r o n o lungh i pe l i . Negli i n d i 
v i d u i p i ù vecchi la sua par te in fe r io re è in t i e ramente nuda o appena coperta d i pochi 
peli r u v i d i ; neg l i i n d i v i d u i g iovan i è a l t u t to coperta d i pe l i i qua l i p robabi lmente si 
logorano col t empo. La testa è piut tosto piccola e appia t t i t a , m a si dist ingue sopra
tu t to pel suo largo becco d 'an i t ra , unico f r a i m a m m i f e r i . Le due mascelle si allungano 
e sono coperte dapper tu t to d i una pelle cornea che si p ro lunga a l l ' i n d i e t r o formando 
uno scudo par t icolare . Negl i i n d i v i d u i a d u l t i ambedue le mascelle sono forn i te di 
4 dent i c o r n e i ; i l dente an te r iore della mascella super iore è lungo, sot t i le ed aguzzo, 
i l dente poster iore è la rgo e pia t to ed ha l 'aspetto d i un mola re . Negli i n d i v i d u i che 
hanno raggiunto u n terzo o la m e t à del la l o ro mole de f in i t i va , questi den t i cornei sono 
sos t i tu i t i da 8 den t i genu in i , app ia t t i t i e tondeggiant i , m a d i f o r m a i r regola re e coperti 
luugo i l marg ine d i t ube rco l i p i ù o meno grossi . Questi den t i genu in i scoper t i da poco 
tempo r i cordano que l l i de l Microlestes e d i a l t r i m a m m i f e r i m i n o r i dell 'epoca g iu 
rassica. Coll 'andar del t empo si logorano e cadono e a l lora spuntano i n u o v i dent i d i 
cui abbiamo par la to p i ù s o p r a , i qua l i sono cos t i t u i t i d i una m e m b r a n a mucosa 
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corn i f i ca ta . Le n a r i c i si t r o v a n o nella par te super iore del becco, presso la sua e s t r e m i t à ; 
g l i occh i sono p i cco l i e co l loca t i ne l la par te super iore de l la testa ; l ' a n i m a l e p u ò c h i u 
dere g l i o recch i a v o l o n t à ; le l o r o aper tu re si t r o v a n o presso l ' ango lo es terno deg l i 
occhi . L a piega che, o l t r e i l becco, c i rconda pure la par te an t e r io r e de l la testa e r i cade 

sulla gola , è u t i l i s s i m a a l l ' a n i m a l e , p o i c h é r i p a r a i l pelo e protegge g l i occhi m e n t r e 
esso va i n cerca d i c ibo nel la m e l m a o scava i l t e r reno . L a l i n g u a è carnosa, m a 
coperta d i den t i c o r n e i : nel la par te pos ter iore si r i a l za e f o r m a una sporgenza che 

Ornitorinco [Ornithorhynchus anatinus). 1 j i della grandezza naturale. 

chiude perfettamente la bocca. Il becco costituisce perciò un filtro eccellente il quale 
permette a l l ' o r n i t o r i n c o d i esplorare l 'acqua, d i separare le sostanze m a n g i a b i l i da l le 
sostanze i m m a n g i a b i l i e d i r i p o r r e le p r i m e nel le ampie borse guanc ia l i che si esten
dono ai l a t i del la testa. P i ù t a r d i l ' an ima le mast ica t r a n q u i l l a m e n t e le p r o v v i s t e f a l l e . 

I l pelame d e l l ' o r n i t o r i n c o si compone d i pe l i setolosi fitti e grossolani d i co lo r 
bruno-scuro con r i f less i b i anco -a rgen t e i ; quest i pe l i setolosi r i c o p r o n o una lanet ta 
morbid iss ima e gr ig ias t ra che r i c o r d a s ingo la rmen te quel la de l la foca e que l la della 
lontra . 11 pelo è assai p i ù f i n o e sericeo sul la gola , sul pet to e ne l la par te i n f e r i o r e 
del corpo. I l pelame esterno è r e l a t ivamente d u r o , sopra tu t to al la punta , p e r c h è i 
singoli pe l i sono l a r g h i , fogg ia t i a lancet ta e f o r m a n o un angolo col la lanet ta che 

aderisce a l corpo . La t i n t a generale de i pel i setolosi è rossa o b r u n o - n e r a , b i anco -
gr ig io-sudic ia nel la par te i n f e r i o r e del corpo e bruno-cas tagno sul men to , a l la base 
delle gambe, ne l la par te pos ter iore del ven t re e i n t o r n o a l l ' ano . Presso l 'occhio si 
osserva una macchie t ta b ianca o g ia l logno la . La parte super iore del corpo p u ò essere 
più chiara o p i ù scura ; t a l i d i f fe renze che si osservano nel la coloraz ione del pe lame 
de te rminarono la classificazione d i va r i e specie d i o r n i t o r i n c h i . 1 p ied i sono rosso-

b r u n i ; i l becco è nero supe r io rmen te , g ia l lo e nero i n f e r i o r m e n t e . G l i i n d i v i d u i g i o v a n i 
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si d is t inguono dagl i adu l t i per lo splendido pelame d i color bianco-argenteo che r icopr i 
i p iedi e la par te in fe r io re della coda. I l pelame de l l ' o rn i t o r i nco , specialmente quandi 
è u m i d o , emana u n cat t ivo odore d i pesce che forse der iva da una secrezione oleosi 
par t icolare . Malgrado questo fetore r ipugnante g l i Aus t r a l i an i mangiano assai volen
t i e r i la carne d i questo animale . 

L ' o r n i t o r i n c o abi ta a preferenza i l uogh i so l i t a r i che costeggiano i f i u m i , le cosi-
dette acque vecchie, r icche d i piante acquatiche e ombreggia te da a lber i a l t i e frondosi 
I v i scava sulla r i v a del f i ume una d i m o r a p i ù o meno ar t is t ica . La p r i m a tana osser
vata dal Bennett si t rovava sul l ' e r ta r i v a d i u n fiume, i n mezzo a l l ' e rba e ai cespugli, 
v ic ino al l 'acqua. Una gal ler ia lunga 6 m . descriveva parecchie curve - e finalmente 
sboccava i n un ' ampia camera r ives t i ta d i piante acquatiche secche, come la galleria, 
Ma i n generale le d imore d i ta l sorta hanno due ingressi d i cui uno sbocca sotto, la 
superficie dell 'acqua e l ' a l t ro 30 c m . al d i sopra. N o n d i rado l ' ingresso delle tane si 
t rova alla distanza d i 1 V a

 m - dalla sponda del fiume. La gal ler ia corre obliquamente 
a l l ' i n sù per modo che la camera centrale è innondata d i rado dal le acque ingrossate 
i n seguito alle pioggie recent i . La lunghezza delle gal ler ie var ia secondo la diversa 
altezza del l ive l lo delle acque e p u ò giungere per f ino a 45 m e t r i . 

I l figlio del Bennett descrisse p iù t a rd i con m o l t a esattezza le d i m o r e d i v a r i orni
t o r i n c h i . La gal ler ia della p r i m a d i m o r a era larga circa 10-44 c m . ed aveva l'altezza 
d i 8 c m . Nel suo decorso descriveva una serie cont inua d i c i r convo luz ion i . Dalla parte 
destra, al la distanza d i 4,5 m . dall ' ingresso della gal ler ia , i l Bennet t t r o v ò una camera 
lunga 30 c m . , alta 15 c m . e larga 21 c m . Un met ro e mezzo p i ù i n n a n z i p o t è osser
vare un 'a l t ra camera s imi le al la p r i m a . Proseguendo nel la medesima direzione, alla 
distanza d i 3 m . dal la seconda camera t r o v ò una camera p i ù ampia , lunga 50 cm., 
larga 21 c m . e alta 26 c m . Questa terza camera conteneva u n n ido fa t to d i erba secca, 
di steli d i giunco e d i fogl ie d i eucal ipto; queste u l t i m e erano nere e l 'animale le 
aveva estratte senza dubbio dal fondo del fiume. La camera che conteneva i l nido non 
aveva nessuna uscita verso la parte superiore della d i m o r a . 11 figlio del Bennett ebbe 
pure occasione d i esaminare la d i m o r a d i u n a l t ro o r n i t o r i n c o la quale era provve
duta d i t re camere la te ra l i d i cui i l giovane natura l is ta n o n r i u s c ì a spiegarsi lo scopo, 
Come quelle della p r i m a d i m o r a , queste t re camere si t rovavano assai p i ù i n alte 
dell ' ingresso della gal ler ia . Le d imore degl i o r n i t o r i n c h i osservate da l Lendenfeld 
presso i ruscel l i che scorrono nelle montagne de l l 'Aus t ra l i a erano assai diverse dalle 
tane descritte dal figlio del Bennet t ; le qua l i sono costrut te dagl i o r n i t o r i n c h i che 
v ivono i n p ianura . « La d i m o r a degl i o r n i t o r i n c h i che abi tano i m o n t i dell 'Australia 
non consiste sol tanto i n una gal ler ia semplice e d i r i t t a , m a tracciata obliquamente, 
Si compone invece d i una rete di gal ler ie che s ' intrecciano a vicenda, f o r m a n o spesse 
numerose c i r convo luz ion i e comunicano tu t te f r a lo ro . I n generale v i si osserva una 
via p r inc ipa le che incominc ia sotto i l l i v e l l o del l 'acqua, a l la distanza d i 0,5-1,5 m 
dal medesimo, sotto le r a d i c i degli a lber i e dei cespugli che r i cop rono la r i v a del fiume 
Questa v i a pr inc ipa le volge ob l iquamente a l l ' i n s ù f o r m a n d o u n angolo d i 20 -45 grad 
col p iano d'acqua. La par te i n f e r i o r e della ga l le r ia p r inc ipa le è piena d'acqua e scorre 
f r a le r ad i c i sotterranee. Dalle p a r l i supe r io r i d i tale gal ler ia che sono sempre asciutte 
par tono diverse gal ler ie accessorie le qua l i hanno press'a poco l 'estensione del la gal
ler ia pr inc ipa le . Ebb i occasione d i osservare qua t t ro gal ler ie accessorie; t re sboccavani 
nell 'acqua e si perdevano f r a le r ad ic i mo l to fitte i n quel p u n t o ; lo sbocco della quart ; 
si t rovava invece sopra i l l i ve l lo del l 'acqua, d ie t ro u n ammasso d i r a d i c i . Le g a l l e r l 
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accessorie che sboccano sot t 'acqua sono sempre p rovvedu te d i ape r tu r e p iu t t o s to 
a m p i e ; a l l ' i n c o n t r o la ga l l e r i a super iore che sbocca a l l ' ape r to ha un 'u sc i t a p i c c o l i s 
s ima, p r e s s o c h é nascosta dal le r a d i c i aggrovig l ia te che i m p e d i r e b b e r o ce r t amen te 

a l l ' o r n i t o r i n c o d i passarvi . Pare che la ga l l e r i a super io re sia dest inata so l t an to a l 
r i c amb io de l l ' a r i a . L e singole ga l le r ie sono la rghe 8-15 c m . ; i n generale la pa r t e 
superiore del la ga l le r ia p r inc ipa le , sp rovvedu ta d i r a m i f i c a z i o n i accessorie, è p i ù s t re t ta 
delle p a r t i i n f e r i o r i e t a lo ra n o n permet te a l l ' o r n i t o r i n c o d i po t e rv i s i v o l t a r e . I l n i d o 

si t rova a l l ' e s t r e m i t à del la ga l ler ia p r inc ipa le , a l l a dis tanza d i 1-2 m . da l l i v e l l o d e l 
l 'acqua ed è cos t i tu i to da una tana tondeggiante , p iana , l a r g a 3 0 - 5 0 c m . e al ta 5 2 - 3 0 c m . , 
d i cui le pare t i sono in t i e r amen te r ives t i te d i f o g l i o l i n e del icate d i p ian te acquat iche 
o d i a l t re sostanze c o n s i m i l i . A l p r i n c i p i o dell 'estate la f e m m i n a depone ne l n i d o 

parecchie uova f o r n i t e d i un guscio m o l l e » . 
L ' o r n i t o r i n c o s ' incontra i n t u t t i i fiumi d e l l ' A u s t r a l i a , i n o g n i s tag ione ; t u t t a v i a , 

siccome abbonda p r i n c i p a l m e n t e i n p r i m a v e r a e i n estate, s i a m o a u t o r i z z a t i a s u p 
porre che vada soggetto ad u n le targo inve rna l e . È u n an ima le crepuscolare ne l v e r o 
senso della parola , sebbene lasci i l suo nascondig l io anche d i g i o r n o per cercare i l 
cibo d i cui ha bisogno. Se l 'acqua è m o l t o l i m p i d a è faci le seguire col lo sguardo la v i a 
percorsa da l l ' an imale , o ra sot t 'acqua ed o r a a l l a super f ic ie del fiume. Per osservar lo 
bene, bisogna r imanere per fe t tamente i m m o b i l i , p e r c h è i l p i ù p icco lo m o v i m e n t o n o n 
sfugge a l suo occhio acut iss imo e i l p i ù l ieve f rusc io è percepi to dal suo o recch io 
finissimo. L ' o r n i t o r i n c o r i m a n e d i rado p i ù d i u n o o due m i n u t i a l la super f ic ie d e l 
l 'acqua, po i si a f fonda e r i c o m p a r e a poca dis tanza. Si t r a t t i ene v o l e n t i e r i presso la 
r iva del fiume, come f u osservato da l Bennet t neg l i i n d i v i d u i t e n u t i i n s c h i a v i t ù , e 
scava col becco la me lma , le r a d i c i e le fogl ie p i ù basse del le p iante acquat iche onde 
i m p a d r o n i r s i degli inse t t i che v i a l l i gnano . I l c ibo che raccogl ie nel le sue passeggiate 
si compone quasi sempre d i p icco l i inse t t i acquat ic i e d i m o l l u s c h i che l ' a n i m a l e 
r ipone nelle borse guancia l i e p i ù t a r d i d i v o r a i n pace. 

« Durante i l m i o soggiorno i n A u s t r a l i a » , dice i l Bennet t , « l ' i ncan to d i una sp l en 
dida sera d'estate m ' i n v o g l i ò ad accos ta rmi ad u n fiumicello che scorreva a poca 
distanza dal la m i a abi taz ione. Conoscendo la g rande pred i lez ione d e l l ' o r n i t o r i n c o pe l 
crepuscolo, cercai d i p r o c u r a r m i i l piacere d i vede r lo . Ci f e r m a m m o a lungo su l la 
sponda del fiume col fuc i l e i n m a n o . I n capo a qualche t e m p o comparve a l la super 
ficie dell 'acqua u n corpo nero d i cui la pun ta , vale a d i r e la testa d e l l ' a n i m a l e , spo r 
geva appena f u o r i del l 'acqua. N o n vo lendo spaventare l ' o r n i t o r i n c o , r i m a n e m m o 
i m m o b i l i e l ' o s se rvammo a t ten tamente cercando d i seguirne co l lo sguardo i p i ù 
piccoli m o v i m e n t i . Quando l ' o r n i t o r i n c o s i t u f f a sot t 'acqua bisogna teners i p r o n t i a 
sparare, cercando d i c o l p i r l o ne l m o m e n t o i n cu i r i t o r n a a ga l la . 11 co lpo fal l isce 
quasi sempre se non è d i r e t t o a l la testa, p e r c h è i l m o r b i d o ve l lo che r i c o p r e l ' a n i m a l e 
impedisce ai p a l l i n i d i penet rare nel la pel le . M i accadde d i vedere una vo l t a i l c ran io 
d i u n o r n i t o r i n c o sfracel la to dal la v io lenza de l co lpo , m a coperto ancora d i u n pe lame 
p r e s s o c h é i n t a t t o . Nel p r i m o g i o r n o la nos t ra caccia r imase i n f r u t t u o s a ; i l m a t t i n o 
seguente i l fiume era a lquanto ingrossato e v e d e m m o u n solo o r n i t o r i n c o i l quale era 
troppo prudente p e r c h è g l i s i potesse assestare una buona fuc i l a t a col la speranza d i 
ucciderlo. F u m m o assai p i ù f o r t u n a t i nel p o m e r i g g i o , r i t o r n a n d o a casa, p o i c h é 
f e r i m m o u n o r n i t o r i n c o che si a f f o n d ò i m m e d i a t a m e n t e ne l l ' acqua , m a presto ricom
parve a gal la m o s t r a n d o d i essere f e r i t o i n m o d o abbastanza grave . Malgrado le f e r i t e 
che lo t o rmen tavano , la povera bestia si t u f fò ancora parecchie vo l l e ne l l ' acqua , m a 
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per un in te rva l lo d i tempo p iù breve del sol i to , procurando d i raggiungere la sponda 
opposta, p robab i lmen te p e r c h è stentava a muove r s i nel l 'acqua e voleva met ters i i n 
salvo nel la sua tana. Nuotava con fat ica, r imanendo a gal la p i ù d e l l ' o r d i n a r i o , m a ci 
vo l le ro ancora due fuci la te p r i m a che rimanesse i m m o b i l e sul l 'acqua. Quando i l cane 
ce lo p o r t ò r iconoscemmo che era un be l maschio. Non era ancora m o r t o , e si muo
veva d i t r a t to i n t ra t to senza far r u m o r e , respi rando colle n a r i c i . I n capo a qualche 
m i n u t o si r iebbe e si diresse verso i l fiume con passo incer to e barcol lante . Spi rò 
dopo 25 m i n u t i i n seguito a qualche m o v i m e n t o convulso. Siccome avevo inteso dire 
che lo sprone de l l ' o rn i to r inco produce colle sue pun ture delle fer i te che possono essere 
graviss ime anche quando l ' an imale è fe r i to mor t a lmen te , a f fe r ra i l a m i a preda appunto 
dallo sprone velenoso. Nei v i o l e n t i s forz i che faceva al lo scopo d i fuggi re , l 'animale 
m i scal f ì leggiermente colle zampe pos ter ior i e col lo sprone, ma n o n m i punse a bella 
posta, per quanto lo tenessi stret to con tu t t a la m i a forza . Mi avevano detto inoltre, 
che, quando v u o l far uso d i quest 'arma, l ' o r n i t o r i n c o suole adagiarsi sul dorso, ciò 
che pare al tu t to improbab i l e a chi ne conosce u n poco le a b i t u d i n i . Io stesso rovesciai 
i l m i o o r n i t o r i n c o , ma invece d i usare lo sprone, c e r c ò d i r ime t t e r s i sulle gambe. 
In somma usai ogni mezzo possibile, ma sempre invano , per i n v i t a r l o a servirsene ed 
ora sono convin to che lo sprone non esercita per nu l l a l ' u f f i c io d i un ' a rma , tanto più 
che o t tenni sempre i l medesimo effetto con a l t r i i n d i v i d u i f e r i t i . G l i indigeni chiamano lo 
sprone de l l ' o rn i to r inco « naseweis », che s ignif ica velenoso o dannoso, ma usano pure 
la stessa espressione per le scalf i t ture dei piedi pos te r ior i e s ' impadroniscono senza 
alcuna paura dei maschi v i v i . Quando l ' o r n i t o r i n c o c a m m i n a sul te r reno, pare un 
essere soprannaturale e i l suo aspetto s t ranissimo spaventa i cacciatori t i m i d i ed 
inesper t i . I ga t t i fuggono alla vista d e l l ' o r n i t o r i n c o ; i cani n o n ancora ammaestrati a 
questa caccia drizzano g l i orecchi , lo guardano con espressione d i sf ida, m a non hanno 
i l coraggio d i toccarlo. 

« Quel g io rno f u davvero fo r tuna to per le nostre caccie: alla sera ucc idemmo pure 
una f e m m i n a . Era stata fer i ta nel becco e m o r ì quasi is tantaneamente, dopo alcune 
aspirazioni e pochi m o t i convuls i delle zampe pos te r io r i . Mi f u detto che t u t t i g l i orni
t o r i n c h i i qua l i non vengono uccisi a l l ' i s tante dal le fuc i l a te dei cacciator i , si tuffano 
sott 'acqua e non r i t o r n a n o p i ù a ga l l a : le m ie osservazioni personal i non conferma
rono tale asserto. Gl i o r n i t o r i n c h i f e r i t i scompaiono sott 'acqua, m a non tardano a 
r i c o m p a r i r e alla superficie del fiume, a breve distanza, per resp i ra re ; cercano d i sfug
gire a l cane che l i perseguita tu f fandos i f r a i cannet i del la sponda. Spesso ci vogliono 
due o tre fuc i la le per uccidere u n solo o r n i t o r i n c o o a lmeno per f e r i r l o i n modo da 
potersene i m p a d r o n i r e » . 

I l Bennett fece scavare parecchie d i m o r e d e l l ' o r n i t o r i n c o ed ebbe i l grande van
taggio d i poter osservare parecchi i n d i v i d u i t enu t i i n s c h i a v i t ù . « Feci scavare una 
tana », d ic 'eg l i , « a dispetto d i un p ig ro indigeno che voleva d i s t o r m i da tale propo
sito e non poteva darsi pace che io andassi i n cerca d i o r n i t o r i n c h i , men t re avre 
potuto disporre d i tante pecore e d i tante bov ine . L ' en t ra t a o an t icamera della tana 
era piut tosto spaziosa r ispet to al la larghezza della ga l le r ia successiva, la quale conti
nuava a r i s t r inger s i e i n u l t i m o corr i spondeva esattamente alla m o l e dell 'animale 
Con t inuammo a scavare per una lunghezza d i circa 3 m . A d u n t r a t to comparve la teste 
d i u n o rn i to r inco che forse era stato d is turba to duran te i l suo sonno ed era discese 
dalla parte alta della tana per vedere ciò che accadeva d i nuovo . T u t t a v i a l 'animal i 
era senza dubbio convin to che i l nost ro l avoro n o n sarebbe to rna to a suo vantaggio 
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i n f a t t i si r i t rasse i n d i e t r o con g ran f r e t t a . Ment re si vo l t ava lo a b b r a n c a m m o per uno 
dei p i ed i p o s t e r i o r i c iò che Io i n q u i e t ò i n m o d o s t r a o r d i n a r i o . P r o b a b i l m e n t e la pau ra 
lo indusse ad emet tere a l l ' i s tante i p r o p r i escrement i i q u a l i emanano u n fe to re sg ra 
devol iss imo. N o n c e r c ò d i a g g r e d i r m i e n o n m i fece u d i r e la sua voce, m a m i s c a l f ì 
a lquanto la m a n o colle zampe p o s t e r i o r i m e n t r e cercava d i f u g g i r e . I suoi o c c h i e t t i 
ch iar i b r i l l a v a n o assai ; le aper tu re deg l i o recchi si d i l a t avano e si r i s t r i n g e v a n o suc
cessivamente come se avessero v o l u t o percepire o g n i p i ù l ieve r u m o r e : i l cuore de l l a 
povera bestia bat teva con v io lenza per lo spavento. I n capo a qualche t e m p o l ' a n i 
male parve rassegnarsi a l suo dest ino, sebbene tentasse ancora d i l i b e r a r s i . N o n osavo 
af fe r ra r lo per la pelle che del resto era m o l t o floscia e penzolava dal co rpo . D e p o 
nemmo la nostra preda, una f e m m i n a adul ta , i n una bo t te p iena d 'e rba , d i m e l m a e 
d'acqua. Raspava le pa r e t i de l la sua p r i g i o n e onde usc i rne a l p i ù pres to ; m a , r i c o n o 
scendo vano ogni s forzo, si t r a n q u i l l i z z ò e parve a d d o r m e n t a r s i dopo d i essersi r a g g o 
mi to la ta per bene. Nella not te f u m o l t o i r r e q u i e t a e t o r n ò a raspare come se avesse 
voluto scavare una ga l le r ia . A l m a t t i n o d o r m i v a t r a n q u i l l a m e n t e col la coda r i v o l t a 
a l l ' i nd ie t ro , la testa ed i l becco sotto i l pet to e i l co rpo aggomi to l a to . Appena d i s t u r b a i 
i l suo sonno i n c o m i n c i ò a r i n g h i a r e come u n cagnol ino , m a forse u n po ' p i ù d o l c e 
mente e a rmoniosamente . I n generale d i g i o r n o i l m i o p r i g i o n i e r o era abbastanza 
t r anqu i l lo ; duran te la not te cercava d i f u g g i r e e b r o n t o l a v a senza i n t e r r u z i o n e . T u t t i 
g l i Europei del v ic ina to che avevano vedu to sovente l ' o r n i t o r i n c o m o r l o , s i r a l l e g r a 
vano d i poterne osservare uno v i v o . Credo d i essere stato i l p r i m o europeo che abb ia 
catturato u n o r n i t o r i n c o v i v o , esplorandone la d i m o r a . 

« Quando p a r t i i collocai i l m i o « Mal langong » i n una cassetta p iena d 'e rba e lo 
presi con me . Volendo procacc ia rg l i u n piccolo d i v e r t i m e n t o , lo svegl ia i , e, dopo d i 
avergl i legato una delle zampe p o s t e r i o r i con una lunga f u n e , lo deposi sul la sponda . 
T r o v ò l 'acqua i n pochiss imo t e m p o e i n c o m i n c i ò a nuo ta re con t ro co r ren te , a l l e t t a to 
senza dubbio dal le p iante acquat iche che abbondavano ne l fiume. Quando f u sazio 
dell 'acqua si a r r a m p i c ò sul la sponda, si s d r a i ò su l l ' e rba e prese a l i sc iars i i l pe lo , 
r iscaldandosi al sole con g r a n piacere . Per r i p u l i r s i usava a l t e rna tamente le zampe 
poster ior i , lasciando r iposare sovente la zampa legata col la corda p e r c h è s tentava a 
muover la . I l suo corpo flessibile si r i p i egava a lquan to verso i p i e d i . Questa operaz ione 
d u r ò p i ù d i u n ' o r a , m a quando f u t e r m i n a t a l ' a n i m a l e apparve assai p i ù l i sc io e p i ù 
lucido d i p r i m a . Posai una vo l t a la m a n o sopra una par te che l ' o r n i t o r i n c o s tava 
grattando ed osservai che le sue d i t a sc ivo lavano leggermente sul ve l l o . Cercai d i 
grat tar lo a l la m i a vo l t a , ma esso si a l l o n t a n ò u n poco e r iprese l ' opera i n t e r r o t t a . 
Finalmente m i permise d i accarezzargl i i l dorso , m a r i f i u t ò d i lasciars i p rendere i n 
braccio. 

« A l c u n i g i o r n i dopo g l i d i ed i i l permesso d i p rendere u n a l t r o bagno, questa 
vol ta i n un 'acqua l i m p i d a dove potevo seguire t u t t i i suoi m o v i m e n t i . Esso si t u f f ò 
rap idamente i n f o n d o a l fiume, m a v i r imase poco t empo e n o n t a r d ò a r i s a l i r e a l l a 
superficie del l ' acqua. Si aggirava sul la sponda de l fiume, gu ida to dal le i m p r e s s i o n i 
sensitive del suo becco i l quale costi tuisce u n organo ta t t i l e de l i ca t i s s imo che v iene 
adoperato m o l t o spesso. I l m i o p r i g i o n i e r o t r o v a v a senza dubb io un ' abbondan te q u a n 
t i t à d i c i b o : tu t te le vo l te che r i t i r a v a i l becco dal la m e l m a , questo conleneva qua lche 
cibo p e r c h è g l i o r g a n i mas t i c a to r i s i m u o v e v a n o d i fianco come accade a p p u n t o 
a l l ' o r n i t o r i n c o quando m a n g i a . N o n si preoccupava a f fa t to d i m o l l i inse t t i che %\[ 
giravano i n t o r n o svolazzando: è p robab i l e che n o n l i vedesse o che avesse una grande 
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preferenza per que l l i contenut i nel la m e l m a . Dopo i l pasto soleva cor icars i sul la r iv i 
erbosa del fiume, r imanendo immerso i n parte nell 'acqua, oppure si r ipiegava a l l ' i n 
d ie t ro allo scopo d i pe t t inars i e d i r i p u l i r s i i l pelame. R i to rnava d i ma la vogl ia i i 
carcere, r i f i u t ando d i adat tarsi al la sua i n f ida sorte. Nella not te successiva l 'udì 
raspare le pare t i della sua cassa che si t rovava nella m i a camera: i l m a t t i n o seguenti 
la cassa era vuota . L ' o r n i t o r i n c o aveva spostato un'assicella ed era fuggi to . Così anda 
rono deluse tut te le m ie speranze d i poter fare u l t e r i o r i e prolungate osservazion 
in to rno a l l ' o r n i t o r i n c o tenuto i n s c h i a v i t ù » . 

I n u n a l t ro viaggio i l Bennett ebbe la f o r t u n a d i poter osservare la d i m o r a d i ui 
o rn i to r inco abitata da t re p icc in i g ià coper t i d i pe l i . « Quando t r o v a m m o i l nido co 
p icc in i », dice i l Bennett , « e deponemmo questi u l t i m i a t e r ra , essi incominciarono ! 
correre dapper tu t to , ma non fecero nessun ten ta t ivo per met ters i i n s a lvo , comi 
sogliono fare g l i o r n i t o r i n c h i adu l t i . G l i ind igen i a cui veniva l 'acquol ina i n bocci 
neh"osservare i p icc in i grassotti e ben n u t r i t i , dicevano che avevano g ià 8 mesi e accer 
tavano che la madre l i nu t re da p r i n c i p i o col suo lat te, m a p i ù t a r d i d à lo ro a man 
giare inset t i , p iccol i mo l lusch i e m e l m a . I nos t r i p iccol i o r n i t o r i n c h i do rmivano ne 
loro carcere i n a t teggiamenti assai d ivers i . Uno si aggomitolava come u n cane i 
nascondeva i l becco sotto la coda, l ' a l t ro giaceva sul dorso colle zampe allungate, i 
terzo d i fianco oppure raggomito la to come u n r i cc io . Quando erano stanchi d i uni 
posizione ne prendevano u n ' a l t ra , ma i n generale p re fe r ivano d o r m i r e appallottolati 
a l lungando sotto i l becco le zampe an te r io r i , volgendo la testa verso la coda, incro 
d a n d o le zampe pos te r io r i sopra l 'apparato mast icatore e dr izzando la coda. Sebbem 
fossero p rovvedu t i d i un pelame p iu t tos to fitto, stavano v o l o n t i e r i al caldo. Mi per 
mettevano di accarezzare i l lo ro mante l lo , m a r i f i u t avano d i lasciarsi toccare i l necci 
i l quale è senza dubbio sensibi l iss imo. 

« I g iovan i o r n i t o r i n c h i si aggiravano l ibe ramente nel la m i a stanza senza guasta 
n u l l a ; invece dovet t i a l lontanarne per sempre u n i n d i v i d u o adul to p e r c h è rovinav 
i m u r i g ra t t ando l i con soverchia energia. Quando venne r inch iuso i n u n ' a m p i a pri 
gione, d i g iorno r imase t r anqu i l l o , ma d i not te r i n n o v ò i t en t a t i v i per fugg i re . Allorch 
d is turbavo i m i e i p r i g ion i e r i durante i l sonno, b ron to lavano t u t t i insieme. 

« La mia piccola f amig l i a d i o r n i t o r i n c h i visse ancora qualche t empo ed ebl 
campo a osservare le sue a b i t u d i n i . Sovente pareva che le povere bes t io l ine sognasser 
d i nuotare , p o i c h é muovevano le zampe a n t e r i o r i come se si fossero t r o v a t i nell 'acqm 
Quando l i deponevo a te r ra durante la g i o r n a t a , cercavano u n angolo oscuro pe 
r iposars i o v i si aggomitolavano a l l ' istante, oppure andavano a cor icars i nella lor 
pr ig ione che prefer ivano a t u t t i g l i a l t r i g iac ig l i . N o n d i rado, sp in t i da u n capricci 
i m p r o v v i s o , lasciavano i l letto p re fe r i to da m o l t i g i o r n i e si r i t i r a v a n o die t ro un 
cassa o i n qualche angolo oscuro. Se d o r m i v a n o bene potevo pa lpegg ia r l i senza eh 
p e r c i ò fossero d i s tu rba t i menomamente . 

« Una sera sul fa r della not te i m i e i due car i p r i g i o n i e r i usc i rono dal l o r o giacigli* 
e, dopo di aver mangia to come al s o l i t o , i n c o m i n c i a r o n o a t ras tu l l a r s i come d i 
cagnol in i , azzannandosi l ' u n l ' a l t ro col becco, sollevando le zampe a n t e r i o r i , drizzar 
dosi e salendo l 'uno su l l ' a l t ro . Se uno cadeva durante la lo t ta , invece d i aggredii 
nuovamente i l nemico appena era i n grado d i f a r l o , se ne stava t r a n q u i l l o grattando 
i l pelame; a l lora i l suo avversar io lo guardava colla mass ima t r a n q u i l l i t à e aspettai 
che fosse p ron to a r i cominc i a r e i l g iuoco. Mentre cor revano erano v i v a c i s s i m i ; i loi 
occhie t t i sc int i l lavano e g l i orecchi si apr ivano e si chiudevano con s o m m a rap id i t 
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Siccome i l o r o occhi sono col locat i m o l t o i n a l to sul la testa, g l i o r n i t o r i n c h i n o n pos
sono veder bene d a v a n t i a s è , p e r c i ò i m i e i p r i g i o n i e r i u r t avano con t ro t u t t i g i i ogget t i 
che si t r ovavano ne l l a stanza e rovesciavano i p i ù l egg ie r i . Spesso l i v i d i a lzare la 
testa forse a l lo scopo d i esaminare g l i ogget t i c i r cos t an t i . I n t a n t o andavano f a m i g l i a -
r izzandosi con m e ; l i accarezzavo e l i g ra t t avo sovente e o r m a i e rano avvezzi a l le 
mie carezze. Abboccavano per d i le t to i l m i o d i t o e si c o m p o r t a v a n o a f fa t to come i 
cagnol in i . Quando i l l o r o pelame era u m i d o , n o n con ten t i d i p e t t i n a r s i , si r i p u l i v a n o 
co l i ' a t t egg iamento carat ter is t ico d e l l ' a n i t r a che si r ipu l i sce le p i u m e e d iven t avano 
sempre p i ù b e l l i e p i ù l u c i d i . Se l i col locavo i n u n grosso rec ip ien te p i eno d 'acqua, 

cercavano subi to d i u sc i rne ; p r e f e r ivano una pozza d 'acqua poco p r o f o n d a ed u n 
po' d 'erba i n u n cantuccio. Nel l ' acqua r ipe tevano g l i stessi esercizi che solevano c o m 
piere a t e r r a ; quando erano s tanchi si adagiavano su l l ' e rba e si pe t t i navano , p o i c o r 

revano per qualche t empo su e g iù per l a camera e finalmente si abbandonavano a l 
riposo. N o n r imanevano quasi m a i ne l l ' acqua p i ù d i 1 0 - 1 5 m i n u t i . L i u d i v o b r o n t o l a r e 
anche d i notte e m i pareva che s i t rastul lassero f r a l o r o ; t u t t a v i a al m a t t i n o d o r m i 

vano sempre t r a n q u i l l a m e n t e ne l l o r o n i d o . 
« Da p r inc ip io ero disposto a cons ide ra r l i come a n i m a l i n o t t u r n i , m a n o n t a r d a i 

a riconoscere che i l l o r o m o d o d i v i v e r e è assai i r r e g o l a r e , p o i c h é si r i posano a d o r e 
mol to diverse del g io rno e del la not te . A d o g n i m o d o , appena scendeva la no t t e , p a r e 
vano p i ù v ivac i e p i ù desiderosi d i cor rere . P e r c i ò m i c rede t t i au tor izza to a conch iudere 
che g l i o r n i t o r i n c h i sono a n i m a l i ugua lmente d i u r n i e n o t t u r n i , m a p re fe r i s cono 
sempre l ' o s c u r i t à e la f rescura della sera a l calore e a l l a luce abbagl ian te del m e r i g g i o . 
Le ab i tud in i degli i n d i v i d u i a d u l t i n o n erano m e n o sregolate d i que l le de i p i c c i n i . 
In fa t t i anche g l i a d u l t i ora d o r m i v a n o t u t t o i l g i o r n o e s tavano svegl i d i no t te , o p p u r e 
dormivano d i not te e d i g i o r n o stavano svegl i . Sovente u n o d o r m i v a m e n t r e l ' a l t r o 
gironzolava. Ta lvo l ta i l maschio lasciava i l n i d o e la f e m m i n a con t inuava a d o r m i r e . 
Se quello era stanco d i co r re re e d i mang ia r e si aggomi to l ava d i nuovo per d o r m i r e 
e al lora la f e m m i n a si alzava a sua v o l t a . T a l o r a ambedue uscivano ins ieme da l n i d o . 
Una sera, men t r e i l maschio e la f e m m i n a scorrazzavano ins ieme per la camera , la 
femmina i n c o m i n c i ò a squ i t t i r e forse a l lo scopo d i r i c h i a m a r e i l compagno nascosto 
dietro qualche suppel le t t i le . Esso r ispose sub i to con suon i ana logh i e la f e m m i n a g l i 
corse incon t ro , avv iandos i verso i l luogo d 'onde era pa r t i t a la r i sposta . 

« Mentre sbadig l iavano e si sg ranch ivano i m i e i p r i g i o n i e r i avevano u n aspetto 
sommamente comico . A l lungavano le zampe a n t e r i o r i e d i l a t avano le m e m b r a n e 
natatorie ne l m i g l i o r m o d o possibi le : sebbene t a l i a t t i fossero n a t u r a l i s s i m i , parevano 
r id i co l i p e r c h è nessuno è avvezzo a veder sbadigl iare le an i t r e . F u i m o l t o m e r a v i 
gliato vedendo che r iusc ivano ad a r r a m p i c a r s i sug l i scaffal i del la m i a b i b l i o t e c a : s i 
appoggiavano al m u r o col dorso e a l lungavano le gambe con t ro lo scaffale su l quale 
si a r rampicavano col la mass ima v e l o c i t à grazie a l la fo rza s t r a o r d i n a r i a de i m u s c o l i 
dorsali e al le unghie aguzze d i cu i sono p r o v v e d u t i . Mangiavano v o l e n t i e r i le uova 
sode, i l pane inzuppa to ne l l ' acqua e la carne sminuzza ta . Non mos t r avano d i p r e f e r i r e 
i l latte a l l ' acqua. 

« Con m i o grande r inc resc imen to , poco t e m p o dopo i l m i o a r r i v o a Sidney, i m i e i 
cari p r i g i o n i e r i d i m a g r a r o n o e i l l o r o m a n t e l l o perdet te i l suo be l l uc ido . Mangiavano 
poco, m a con t inuavano a co r re re a l l egramente per la stanza ; t u t t av i a quando i l o r o 
peli si bagnavano, s tentavano m o l t o ad asciugarsi . I l l o ro aspetto ma la t i cc io d i m o 
strava che le povere bestie erano t u t t ' a l t r o che sane. L a f e m m i n a m o r ì i l 29 genna io ; 

50. — BREHM, Animali. Voi. I I I . 
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i l maschio le sopravvisse fino al 2 febbra io . Ero dunque r iusc i to a t ener l i i n viti 
durante 5 se t t imane in t i e re » . 

Le u l t e r i o r i osservazioni del Bennett c'insegnano che l ' o r n i t o r i n c o n o n p u ò viver i 
a lungo nel l ' acqua. Quando uno d i essi r imaneva 15 m i n u t i i n un ' a cqua profondi 
senza t rovare u n luogo asciutto per r iposars i , usciva dal l 'acqua spossato e pressochi 
m o r i b o n d o . 

Sebbene n o n fosse r iusc i to a t raspor tare i n Europa u n o r n i t o r i n c o v i v o , i l Bennet 
non si s p a v e n t ò per questo. Fece cos t rur re una gabbia speciale e p a r t ì una secondi 
vol ta per l 'Aus t r a l i a a l lo scopo d i r i t o rna r e i nd i e t ro con qualche o rn i t o r inco . Ma anchi 
questa vol ta i suoi s forz i andarono f a l l i t i . Tu t t av i a i l dot to na tura l i s ta r iusc ì a com
pletare le sue osservazioni i n t o r n o a questo s t raniss imo animale . Egl i o s s e r v ò infatt 
che i test icol i del maschio gonf iano alquanto quando si avvic ina i l per iodo degl 
a m o r i , come accade degl i uccel l i e d iventano grossi come le uova dei p icc ion i , mentri 
negli a l t r i pe r iod i del l ' anno giungono appena alla mole d i u n pisel lo . I l Bennett poti 
procacciarsi d i nuovo parecchi o r n i t o r i n c h i v i v i : « T e n n i i n s c h i a v i t ù due indiv idu 
' ì h e m i erano stati po r t a t i i l 28 d icembre 1858 . Erano così t i m i d i che, per respirar* 

^ po ' d 'ar ia , sporgevano appena f u o r i del l 'acqua la punta del becco, po i si tuffavane 
nuovo sott ' acqua e si accorgevano beniss imo d i essere osservati . Potevano rima-

i r e sott 'acqua senza veni re a galla 7 m i n u t i e 15 secondi , m a n o n d i p i ù . Mentri 
davamo osservandoli da lontano, uno d i essi u s c ì dal recipiente tentando d i fuggire 

Ciò prova che essi avevano avver t i to senza dubbio la nostra presenza per mezzo delli 
vista o de l l ' ud i to , p e r c h è quando stavamo lo ro v i c ino , non ten ta rono m a i d i allonta
narsi e compar ivano d i rado alla s u p e r f ì c i e de l l ' acqua . Come g l i a l t r i an ima l i del
l 'Aus t ra l ia , col l ' andar del t empo si addomest icarono, comparvero p i ù sovente a galli 
e ci permisero d i toccar l i . L a f e m m i n a aveva l ' ab i tud ine d i mangiare ment re nuotavi 
alla superficie dell 'acqua. Era m o l t o p i ù domestica del maschio i l quale rimanevi 
v o l o n t i e r i sott 'acqua. 

« Dal 29 al 31 d icembre i m i e i o r n i t o r i n c h i f u r o n o sempre a l legr i e p ien i d i vita 
A l ma t t i no e alla sera l i lasciavo nell 'acqua u n ' o r a o due , gettando lo ro u n p o ' d 
carne sminuzzata per avvezzarl i ad una a l imentazione che m i avrebbe permesso d 
t r a spor ta r l i v i v i i n Europa . I l lo ro contegno concordava colle mie osservazioni prece 
dent i . A l lo rché un po ' d i polvere giungeva sulle lo ro n a r i c i sensibil issime, essi facevani 
udi re un g o r g o g l ì o par t icolare col quale forse cercavano d i l iberarsene. Se n o n riusci 
vano nel lo ro in ten to si lavavano i l becco. Quando d i s tu rbavo i l maschio durante li 
notte, esso bron to lava , q u i n d i emetteva u n fischio acuto al tu t to par t ico la re , destinati 
p robabi lmente a r i ch iamare la sua compagna. La f e m m i n a m o r ì i l 2 gennaio, i l maschii 
visse ancora due g i o r n i . Avevo fa t to cos t rurre apposi tamente pel l o ro uso unacomod 
gabbia ed un grosso recipiente per l ' acqua i n cui le povere bestie mostravano d 
t rovars i benissimo. Ma i l m a t t i n o del 5 gennaio t r ova i i l maschio m o r t o sul fondo de 
recipiente; p robab i lmente , colto da debolezza, n o n aveva po tu to raggiungere i l su 
n ido . L ' u o m o che m i aveva por ta to questi due o r n i t o r i n c h i m i disse d i averne nutr i t 
due per qua t to rd i c i g i o r n i con carne d i m o l l u s c h i d'acqua dolce che gettava nel l 'acqw 
dopo d i averla sminuzzata per bene. Egl i accertava che i m i e i due p r i g i o n i e r i eran 
m o r t i per una causa accidentale, ignota tanto a me quanto a l u i . Io stesso v i d i u 
o rn i to r inco giovaniss imo, i l quale, durante c i rca 3 set t imane, si c i bò sol tanto d i verm 

L ' o r n i t o r i n c o depone parecchie uova provvedute d i un guscio m o l l e , nel le quali 
Caldwell t r o v ò degli e m b r i o n i sv i luppa t i come q u e l l i che t rovans i nelle uova delle gal l i l i 
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covate d a 3 6 ore . L ' i n c u b a z i o n e delle uova ha luogo ne l n i d o . I p i c c i n i che sgusciano 
dalle uova sono p i c c o l i , n u d i , c iechi e i n e r m i come q u e l l i de l l ' ech idna e de i m a r s u 
p ia l i . I l l o r o becco é cor to . I l figlio del Benne t t t r o v ò ne l l a d i m o r a descr i t ta p i ù sopra 
due p i cc in i che forse avevano ragg iun to appena l ' e t à d i u n mese. Giacevano r a g g o m i 
tolat i ; i l l o r o becco era appoggiato su l ven t r e o sul dorso e r i c o p e r t o da l l a coda la 
quale a sua vo l t a era coperta da uno dei p i ed i a n t e r i o r i . I p i c c i n i avevano la lunghezza 
di 5 cm. , erano r o t o n d e t t i e ben n u t r i t i , n u d i , v e l l u t a t i e g r i g i ; n o n a p r i v a n o ancora 
gl i occhi . Si r iposavano v o l o n t i e r i su l dorso co l locando i l becco sopra uno de i p i e d i 
anter ior i e a l lungando l ' a l t r o . D i s t u r b a t i s q u i t t i v a n o come i paper i del le a n i t r e . Sebbene 
non mangiassero a f f a t t o , vissero ancora qualche g i o r n o e c o n t i n u a r o n o ad essere 
vivaci fino a l l ' u l t i m o m o m e n t o del la l o r o v i t a . L o stesso na tu ra l i s t a g e t t ò ne l l ' acqua 

due a l t r i p icco l i o r n i t o r i n c h i es t ra t t i da u n a l t r o n i d o , l u n g h i appena 11 o 1 2 c m . 
Questi an ima le t t i nuotavano a tu t t a fo rza , m a n o n r iu sc ivano a tenere la testa f u o r i 
dell 'acqua. Di g io rno d o r m i v a n o ; d i not te erano m o l t o i n q u i e t i . Quan tunque i l Benne t t 
cercasse d i cos t r inger l i a ingoiare u n po ' d i la t te , n o n r i u s c ì a m a n t e n e r l i i n v i t a . M o r i 
rono dopo 4 g i o r n i senza essere d i m a g r a t i a f fa t to . 

I n questi u l t i m i t e m p i vennero i n t r o d o t t i parecchi o r n i t o r i n c h i v i v i ne l Gia rd in i ; , 

Zoologico d i Melbourne : finora nessun o r n i t o r i n c o giunse v ivo i n E u r o p a . 

C h i u d e r ò i l m i o discorso i n t o r n o ai m o n o t r e m i con qualche p a r o l a che si r i f e r i sce 
ad un animale p r o p r i o de l l 'Aus t ra l i a Centrale , i l quale f u scoperto da poco t e m p o , ed è 
ancora ignoto , mena v i t a sot terranea ed è f o r n i t o d i u n pe lame luc ido come u n m e t a l l o . 
Questo animale n o n p o t è essere descr i t to n è osservato finora con qualche d i l igenza 
dai na tura l i s t i . 

L'UNICO MAMMIFERO TERRAGNOLO DELLA NUOVA ZELANDA fornisce pu re u n COef-
ficiente assai impor t an te alla s tor ia na tu ra le de i m a m m i f e r i i n f e r i o r i . Ne l suo aspetto 
esterno questo an imale rassomigl ia ad una l o n t r a , v i v e ne l l ' acqua come questa e 
oggidì la sua presenza è l i m i t a t a a i l a g h i a l p i n i che s i t r o v a n o ne l le m o n t a g n e m e r i 
dionali della Nuova Zelanda. Questo a n i m a l e f u vedu to parecchie vo l t e da i v i a g g i a t o r i : 
una volta co lp i to da una f rus ta ta , s i p r e c i p i t ò ne l l ' acqua s t r i l l a n d o . G i u l i o Haast v i d e 
le sue o rme nel la neve, m a finora nessuno r i u s c ì a c a t t u r a r l o . F r a t u t t i i paesi de l la 
terra, la Nuova Zelanda è que l lo che presenta g l i ucce l l i p i ù i n f e r i o r i : p u ò dars i che 

i l suo unico m a m m i f e r o i nd igeno , v iven te , sia t an to i n f e r i o r e a i m o n o t r e m i quan to 
questi lo sono a i m a r s u p i a l i e p e r c i ò è forse i n grado d i fornire prezios i da t i i n t o r n o 
alle p r ime o r i g i n i de l la p r i m a classe d i v e r t e b r a t i , f r a i q u a l i d o b b i a m o pu re a n n o 
verare l ' u o m o . 

FINE DEL VOLUME TERZO: MAMMIFEBI. 
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A 

Acanthoglossus bruijnii, 777. 
Acrobate pigmèo, 732. 
Acrobates pigmaeus, 732. 
Acronotus bubalis, 390. 

— caama, 390. 
— lunatus, 390. 

Addas, 408. 
Addax, 408. 

— nasomaculatus, 408. 
Adenota, 394. 

— megaceros, 394. 
Aegoceros aegagrus, 213. 

— ammon, 245. 
— argali, 249. 
— ellipsiprymnus, 397. 
— hispanicus, 206. 
— 194. 
— montanus, 257. 
— musinon, 245. 
— pictus, 213. 
— pyrenaicus, 206. 

Aegocerus equinus, 399. 
— leucopiiaeus, 399. 

Aepyceros, 375. 
— melampus, 376. 

Agasen (Cudù), 411. 
Alat (Mosco), 545. 
Alcelafidi, 389, 390. 
Alcelafo delle steppe, 390. 
Alcelaphus, 390. 

— bubalis, 390. 
— caama, 390. 
— co&«, 390. 
— lichtensteinii, 390. 
— lunatus, 390. 

Alce, 474. 
.4Zces, 474. 

— capensis, 419. 
— amerìcanus, 485. 

4̂7e£S antiquorum, 474. 
— jubatus, 474. 
— machlis, 485. 
— muswa, 485. 
— palmatus, 474. 

Alci , 474. 
Allia (Elefante asiatico), 7. 
Almaturo, 709. 
Alpaca, 174, 183. 
Ammotragus tragelaphus, 240. 
Anarnak (Dogling), 679. 
Anasa (Rinoceronte bicorne), 

117. 
Andarnesia, Anahvalur (Dog

ling), 679. 
Angalla aethiopicus, 572. 
Ani (Elefante asiatico), 7. 
Anoa, 361. 
J.«oa depressicornis, 361. 
Anta (Tapiro d'America), 103. 
Antechino, 751. 
Antechinomys laniger, 752. 
Antechinus stuarti, 751. 
Antidorcas, 383. 

— euchore, 384. 
Antilocapra, 460. 
Antilocapra americana, 460. 

— furcifer, 460. 
Antilocapridae, 460. 
Antilope alcina, 418. 

— azzurra, 329. 
— camoscio (Orice del Capo), 

403. 
— cavallina, 401. 
— cervicapra, 370. 
— dal ciuffo, 427. 
— dalla fronte bianca, 389. 
— dei boschi, 415. 
— delle steppe, 451. 
— del Senegal, 389, 392. 
— fulva, 399. 

Antilope gutturosa, 373. 
— macchiata, 414. 
— muschiata, 432. 
— nera, 401. 
— piagarga, 389. 
— quadricorne, 425. 

Antilope, 369. 
— addax, 408. 
— albifrons, 389. 
— albipes, 422. 
— americana, 364. 460. 
— antiflexa, 460. 
— arundinaceus, 395. 
— beisa, 403. 
— bezoartica, 370. 
— bubalis, 390. 
— caama, 390. 
— canna, 419. 
— celebica, 361. 
— cervicapra, 370. 
— chikara, 425. 
— compressicoi'nis, 361. 
— depressicornis, 361. 
— dorcas, 377. 
— dorsata, 384. 
— eleotragus, 395. 
— ellipsiprymna, 397» 
— ensicornis, 405. 
— equina, 399. 
— euchore, 384. 
— furcifer, 460. 
— ylauca, 399. 
— <?ww, 456. 
— goral, 438. 
— gorgon, 458. 
— gutturosa, 373. 
— hemprichiana, 429. 
— w^es, 425. 
— lanigera, 364. 
— leucophaea, 399. 
— leucopus, 422. 
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Antilope leucoryx, 405. 
— maculata . 414. 
— megaceros, 394. 
— melampus, 376. 
— melanura, 433. 
— mergens, 427. 
— nicticans, 427. 
— nigra, 401. 
— oreas, 419. 
— oreotragus, 435. 
— orientalis, 373. 
— orya;, 403. 
— palmata, 460. 
— ^'cto, 422. 
— platyceros, 361. 
— pyagargai 389. 
— quadricornis, 425. 
— recticornis, 403. 
— rupicapra, 440. 
— saiga, 451. 
— saliens, 384. 
— saltatrix, 435. 
— scoparea, 433. 
— scripta, 414. 
— scythica, 451. 
— senegalensis, 389. 
— strepsiceros, 410. 
— strìaticornis, 425. 
— taurina, 458. 
— tragocamelus, 422. 
— zebra, 410. 

Antilopi, 366, 369. 
— addas, 408. 
— adenote, 394. 
— bovine, 418. 
— caprine, 438. 
— dal ciuffo, 427. 
— dalle alte corna, 375. 
— dei carici, 395. 
— equine, 399. 
— montane, 435. 
— pigmèe, 428. 
— quadricorni, 425. 
— saltanti, 383. 

Antilopinae, 366. 
Aper aethiopicus, 572. 

— orientalis, 569. 
Apia (Lamantino), 599. 
Aplacerinae, 364. 
Aplocerine, 364. 
Aplocerus amerìcanus, 364. 

— lanigerus, 364. 
— montanus, 364. 

Apuya (Pecari), 575. 

Arba (Elefante africano), 12. Badak (Rinoceronte Badak), 
Argali, 249. 116. 
Aris (Rinoceronte bicorne), 117. Bagdali, 61. 
Arkar (Argali), 249. Bahdak (Rinoceronte Badak), 
Arna-bai'nsa (Bufalo indiano), 116. 

354. Balaena antiquorum, 634. 
Arni, 354. — boops, 640. 

— (Pecora crinita), 240, - - borealis, 638. 
Artiodactyla, 147. — macrocephala, 680. 
Artiodattili , 147. — musculus, 634. 
Asckkoko (Irace), 136, 137. — mysticetus, 642. 
Asino, 79. — physalus, 634. 

— d'Africa, 79. — rostrata, 640. 
— dei Somali, 80. Balaenidae, 642. 
— del deserto, 79. Balaenoptera, 640. 

Asinus, 56. — acutorostrata, 634. 
— asinus, 79. — antiquorum, 634. 
— burchellii, 91. — 6o02>s, 634, 638. 
— chapmanii, 92. — carolinae, 638. 
— grevyi, 92. — davidsoni, 640. 
— hamar, 78. — gibbar, 634. 
— hemionus, 69. — S^as, 638. 
— hemippus, 78. — laticeps, 638. 
— indicus, 78. — musculus, 634. 
— kiang, 69. — physalus, 634. 
— onager, 78. — rostrata, 640. 
— polyodon, 69. — sibbaldii, 638. 
— quagga, 90. — tenuirostris, 638. 
— taeniopus, 79. Balaenopteridae, 631. 
— zebra, 92. Balena della Groenlandia, 642, 

Atelodus, 117. Balena boops, 632. 
— bicornis, 117. — longimana, 632. 
— simus, 120. Balene, 642. 

Atscì (Camoscio), 440. Balenottera, 634. 
Anchema, 174. — dalla testa aguzza, 641. 

— huanaco, 176. — longimana, 632. 
— lama, 180. — maggiore, 638. 
— pacos, 183. — minore, 640. 
— vicugna, 185. — sulfurea, 638. 

Auer (Bisonte d'Europa), 286. Balenottere, 640. 
Auerochs (Bisonte d'Europa), — longimane, 632. 

286. — maggiori, 637. 
Axis, 514. Bandogo-tutu (Anoa), 361. 

— maculatus, 514. Banteng, 316. 
— mayor, 514. Barasinga, 512. 
— medius, 514. Bardotto, 87. 
— oryzeus, 514. Barut (Antilope cervicapra) 
— porcinus, 521. 370. 

Awaris (Rinoceronte bicorne), Beisa, 403. 
117. Belideo scoiattolo, 728. 

B Belideus sciureus, 728. 
Beluga, 658. 

Babirussa, 569. — catodon, 658. 
Babirussa alfurus, 569. •v- leucas, 658, 
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Beni-Israel, 429. Bos frontosus, 324. Bufali, 342. 
Borendo (Antilocapra), 460. — gaurus, 311. Bufalo cafro, 342. 
Bettongia, 714. — gavaeus, 308. — indiano, 354. 
Bettongia gonidi, 714. — gnu, 456. — rosso, 350. 

— ogilbyi, 714. — grunniens, 280. Bufeo (Inia), 671. 
— penicillata, 714. — indicus, 322. Bulhan (Platanista), 673. 

Bherki (Antilope quadricorne), — kerabau, 359. Bunboda (Gaur), 311. 
425. — longifrons, 324. Bunereagoru (Gayal), 308. 

Bhirul (Antilope quadricorne), — moschatus, 272. Bunparra (Gaur), 311. 
425. — primigenius, 324. Buoi, 307. 

Bibos cavifrons, 311. — priscus, 288. — grugnenti, 280. 
— gaurus, 311. — pumilus, 350. Bureta (Antilope cervicapra), 
— subhemalachus, 311. — scoticus, 325. 370. 

Bidactyla, 148. — sondaicus, 316. Buriva (Axis), 514. 
Bighorn, 257. — sylhetanus, 308. Buselaphus, 418. 
Bison amerìcanus, 297. — — hollandicus, 331. — canna, 419. 

— poephagus, 280. — se&w, 322. — oreas, 419. 
Bisonte americano, 297. Boselaphus bubalis, 390. 

— d'America, 295. — caama, 390. 
— d'Europa, 285. — senegalensis, 389. Caama, 390. 
— indiano (Gaur), 311. Bottlenose (Dogling), 679. Cabramontes (Stambecco dei 

Bisonti 288. Bovidae, 188. Pirenei), 206. 
Biungulati, 148. Bovidi, 188. Cachelot (Capodoglio), 680. 
Bjós (Mosco), 545. Bovinae, 277. Calotraghi, 433. 
Blaahval ( Balenottera mag Bovine, 277. Calotragus, 433. 

giore), 638. Boa-Pasang (Egagro), 213. — oreotragus, 435. 
Blastoceri, 529. Bruinsvick (Focena), 654. — scoparius, 433. 
Blastocero campestre, 529. Brunskop (Focena), 654. Cameli, 158. 
Blastocerus, 529. Bubalis, 389. Camelidae, 158. 
Blastocerus campestris, 529. — albifrons, 389. Camelidi, 158. 
Bogo (Bufalo cafro), 342. — bubalis, 390. Camelo ad una gobba, 158. 
Bonassus, 288. — caama, 390. — della Battriana, 158, 170. 

— amerìcanus, 297. — lunata, 390. Camelopardalidae, 150. 
— bison, 288. — mauritanica, 390. Camelopardalis giraffa, 150. 

Bonto (Inia), 671. — pyagarga, 389. Camelus, 158. 
Borele (Rinoceronte bicorne), — senegalensis, 389. — bactrianus, 170. 

117. Bubalus, 342. — dromedarius, 158. 
Bowhead (Balena della Groen — aequinoctialis, 342. — ferus, 170. 

landia), 642. — a m i , 354. Camoscio, 439, 440. 

Bos, 307. — brachyceros, 350. Cane marsupiale (Tilacino) 

— amerìcanus, 297. — buffelus, 354. 743. 

— africanus, 321, — ca/fer, 342. Canguri, 697. 
— arni, 354. — centralis, 342. — arborei, 713. 

— banteng, 316. — kerabau, 359. — dai piedi grossi, 707. 

— bison, 288. — reclinis, 350. — dai piedi prensili, 717. 

— bonassus, 288. — vulgaris, 354. — di monte, 710. 

— bubalus, 354. Bue brevicorne, 331. — murini, 714. 

— caffer, 342. — dalla lunga fronte, 324. Canguro dai piedi gialli, 710. 

— cavifrons, 311. — di Friburgo, 330. — di rupe, 710. 

— connochaetes, 456. — di Scozia, 325. — gigante, 707. 

— depressicornis, 361. — d'Olanda, 331. — leporino, 711. 

— dunelmensis, 331. Bue grugnente, 280. — murino, 715. 
— friburgensis, 330. — muschiato, 272. — orsino, 713. 

— frontalis, 308. — primogenio, 324. Capella, 439. 
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Capella caucasica, 440. 
— pirenaica, 440. 
— rupicapra, 440. 

Capodoglio, 680. 
Capra bianca, 364. 

— d'Angora, 224. 
— d'Egitto, 223. 
— del Cascemir, 226. 
— del Nilo, 228. 
— della Libia, 223. 
— delle nevi, 364. 
— di Falconer, 218. 
— di monte, 364. 
— domestica, 212. 
— egiziana, 228. 
— mambrica, 227. 

della Siria, 222. 
— pigmèa, 228. 
— tebaica, 223, 228. 

Capra, 191. 
— aegagrus, 213. 
— alpina, 194. 
— americana, 364. 
— ammon, 245. 
— beden, 193. 
— bezoartiea, 213, 370. 
— caucasica, 193. 
— cervicapra, 370. 
— columbiana, 364. 
— dorcas, 214. 
— falconeri, 218. 
— flava, 373. 
— gazella, 377. 
— hircus aeggptiaca, 223, 228. 

aethiopica, 222. 
angorensis, 224. 

— — laniger, 226. 
Ubyca, 223. 
mambrica, 222, 227. 
reversa, 223, 228. 
thebaica, 223. 

— hispanica, 206, 209. 
— ibex, 193, 194. 
— jemlaica, 235. 
— jerdoni, 220. 
— megaceros, 218. 
— mergens, 427. 
— montana, 257. 
— musimon, 245. 
— ptjrenaica, 193, 206. 
— rupicapra, 440. 
— sibirica, 193. 
— skyn, 194. 
— tatarica, 451. 

Capra walie, 193. 
Capre, 191. 
Capreolus, 533. 

— capraea, 533. 
— pygargusì 533. 
— — madschuricus, 536. 
— vulgaris, 533. 

Capricornis goral, 438. 
Caprinae, 190. 
Caprini, 190. 
Capriolo, 533. 
Caprovis argali, 249. 
— musimon, 245. 
— J?O£M, 254. 

Cariacus, 522. 
— campestris, 529. 
— rufus, 531. 
— virginianus, 523. 

Caribù, 488. 
Car-laguna (Cervo porcino), 

52 J. 
Catoblepas, 455. 

— <7ww, 456. 
— taurinus, 458. 

Catodon, 680. 
— macrocephalus, 680. 

Catodontidae, 680. 
Cavalli, 47. 
Cavallo, 56. 

— anglo-arabo, 62. 
— anglo-brettone, 63. 
— anglo-normanno, 63. 
— arabo, 56. 
— berbero, 60. 
— di Bagdad, 61. 
— del Pinzgau, 64. 
— delle Ardenne, 64. 
— di Cleveland, 63. 
— genuino, 56. 
— Karabagh, 61. 
— puro sangue, 61. 
— russo di Bitjug, 64. 
— soriano, 60. 
— tedesco, 63. 
— tigrino di Burchell, 91. 

di Chapmann, 92. 
— - di montagna, 92. 

Cephalolophus, 427. 
— mergens, 427. 

Cephalophoì-us mergens, 427. 
Ceratorhinus, 116. 
— lasiotis, 117. 
— niger, 116. 
— sumatranus, 116 

Ceratorhinus sumatrensis, 116. 
Ceratotherium simum, 120. 
Cervi, 469, 501. 

— Mazama, 522. 
Cervidae, 469. 
Cervicapra bezoartiea, 370. 
Cervicapre, 369. 
Cervo della Virginia, 523. 

— equino, 516. 
— ippelafo, 518. 
— maculato (Axis), 514. 
— nobile, 501. 
— porcino, 521. 

Cervulus, 541. 
— aureus, 542. 
— muntjac, 542. 

Cervus, 501. 
— alces, 474. 
— aristotelis, 516. 
— axis, 514. 
— bahrainja, 512. 
— barbarus, 512. 
— bengalensis, 518. 
— campestris, 529. 
— canadensis, 512. 
— dama, 499. 
— dodur, 521. 
— dolichurus, 531. 
— duvaucelli, 512. 
— elaphoides, 512. 
— elaphus, 501. 
— hamatus, 460. 
— heterocereus, 516. 
— hippelaphus, 518. 
— jarai, 516. 
— leucogaster, 529. 
— lobatus, 485. 
— maximus, 518. 
— moscatus, 542. 
— muntjac, 542. 
— niger, 516, 521. 
— originai, 485. 
— porcinus, 521. 
— pygargus, 533. 
— rufus, 531. 
— rwsa, 518. 
— StewMJw?', 516. 
— simplicicornis, 531 
— subcornutus, 542. 
— tarandus, 487. 
— unicolor, 518. 
— virginianus, 523. 

Cetacea, 613. 
Cetacei, 613. 



D I S T R I B U Z I O N E D E G L I A N I M A L I E L M A M M I F E R I U t . 

Unione tipografico-editrice Torinese 





Indice alfabetico 7 9 8 

Ceiodiodon hunteri, 679. 
Cheropo, 740. 
Chironectes minimus, 762. 

— variegatus, 762. 
— yapoh, 762. 

Chironete variegato, 762. 
Choerogryllion (Irace), 136. 
Clioeropsis liberiensis, 593. 
Choeropus castanotis, 740. 

— ecaudatus, 740. 
— occidentalis, 740. 

Choiropotamus africanus, 568. 
— pictus, 566. 

Ciangli-bakra (Antilope quadri
corne), 425. 

Cimarrones, 52. 
Cinghiale, 554. 

— barbuto, 556. 
— corridore (Facocero), 572. 
— d'Africa, 568. 
— dai ciuffetti, 566. 
— dalla barba bianca, 556. 
— delle Andamane, 556. 
— del Sennar, 556. 
— di Celebes, 556. 
— d'India, 556. 
— di Timor, 556. 
— nero, 556. 
— papu, 556. 
— striato, 556. 
— verrucoso, 556. 

Cinghiali, 566. 
Citai (Axis), 514. 
Clydesdale (Cavallo), 64. 
Coassi, 531. 
Coasso rosso, 531. 
Coassus, 531. 
— rufus, 532. 

Cobi, 397. 
Cobo, 397. 
Cogera (Echidna), 776. 
Colus tataricus, 451. 
Cudù, 410. 
Cuscuti, 721. 
Cusi, 724. 
Cusco macchiettato, 722. 
Cuscus maculatus, 722. 

D 

Dactyloceros dama, 499. 
Daini, 498. 
Daino, 499. 
Damalis, 389. 
— bubalis, 390. 

Damalis oreas, 419. 
— pygarga, 389. 
— senegalensis, 389. 

Dama, 498. 
— maura, 499. 
— platyceros, 499. 
— vulgaris, 499. 

Danta (Tapiro d'America), 103. 
Dasiuri, 747. 
Dasiurini, 742. 
Dasiuridi, 742. 
Dasiuro viverrino, 748. 
Dasyuridae, 742. 
Dasyurinae, 742. 
Dasyurus, 747. 

— cynocephalus, 743. 
— mangei, 748. 
— penicillatus, 749. 
— tafa, 749. 
— ursinus, 745. 
— viverrinus, 748. 

Dauphin (Delfino), 668. 
Daw (Cavallo tigrino), 91. 
Delfinidi, 648. 
Delfino, 667, 668. 

— dal becco (Platanista), 673. 
Delpin, Tonio (Delfino), 668. 
Delphinapterus albicans, 658. 

— leucas, 658. 
Delphinidae, 648. 
Delphinus, 667. 

— albicans, 658. 
— amazonicus, 671. 
— antiquorum, 668. 
— bidens, 679. 
— deductor, 661. 
— delphinus, 668. 
— delphis, 668. 
— duhamelii, 649. 
— gladiator, 649. 
— glopiceps, 661. 
— grampus, 649, 661. 
— hunteri, 679. 
— hyperoodon, 679. 
— leucas, 658. 
— melas, 661. 
— orca, 649. 
— phocaena, 654. 
— swinewal, 661. 
— vulgaris, 668. 

Dendrohyrax dorsalis, 142. 
Dendrolagus, 713. 

— ursinus, 713. 
Denticete, 648. 

Denticeti, 648, 680. 
Dermipus anatinus, 777. 
Diàbolus ursinus, 745. 
Diavolo orsino, 745. 
Dicotyles, 575. 

— albirostris, 575. 
— labiatus, 575. 
— minor, 575. 
— tajacus, 575. 
— torquatus, 575. 

Dicranoceros furcifer, 460. 
Didelfìdi, 754. 
Didelphis cynocephalus, 743. 

— lemurina, 725. 
— vulpina, 725. 

Didelphydae, 754. 
Didelphys azarae, 757. 

— dichrura, 760. 
— marsupialis, 757. 
— penicillata, 749. 
— philander, 760. 
— pygmaea, 732. 
— sciurea, 728. 
— ursina, 745. 
— virginiana, 757. 
— viverrina, 748. 

Diprotodontia, 697. 
Dock (Antilope quadricorne), 

425. 
Dogling, 679. 
Dolphin (Delfino), 668. 
Dromedario, 158. 
Dschan (Kulan), 69. 
Dsou (Elefante africano), 12. 
Dugonghi, 603. 
Dugongo, 603. 
Dussi (Axis), 514. 
Dwasala (Elefante asiatico), 9 

E 

Echidna, 770. 
— della Papuasia, 771. 
— della Tasmania, 772. 
— istrice, 770. 

Echidna achanthion, 770. 
— aculeata, 770. 
— aculeata lawesi, 771. 
— aculeata setosa, 772. 
— aculeata typica, 770. 
— australiensis, 770. 
— australis, 770. 
— breviaculeata, 772. 
— brevicaudata, 772. 
— bruijnii, 777. 
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Echidna hystrix, 770. IP Gedangik (Rinoceronte bicorne 
— lawesi, 771. J? 117. 
— longiaculeata, 770. Facoceri, 571. Gejick (Egagro), 216. 
— setosa, 772. Facocero africano, 572. Gemei (Dromedario), 158. 

Echidnidae, 769. — etiopico, — 572. Genda (Rinoceronte unicorne), 
Echidnidi, 769. Falangeridi, 719. 113. 
Echinopus hystrix, 770. Falangerine, 721. Genra (Rinoceronte unicorne), 

— setosus, 772. Falangista volpina, 725. 113. 
Edro (Beni-Israel), 429. Falangiste, 724. Gerai (Sambar), 516. 
Egagro, 213. Fascogale lanigero, 752. Ghik (Beluga), 658. 
Einhornwal (Narvalo), 675. Fascologali, 749. Gifar (Mosco), 545. 
Elefante africano, 12. Fertit (Rinocer. bicorne), 117. Giga (Mosco), 545. 

— asiatico, 7. Filandri, 760. Gi (Muntgiak), 542. 
Elefanti, 3. Filandro granchiaiolo, 760. Gindol (Tapiro dalla gualdrap

— bianchi, 9. Fil (Elefante africano), 12. pa), 100. 
Eleotrago, 395. Finnfisch (Balenottera), 634. Giraffa, 150. 
Elephantidae, 3. Fissipedi, 148. Globicefali, 661. 
Elephas, 3. Focena comune, 654. Glóbicefalo, 661. 

— africanus, 12. Focene, 654. Globiocephalus, 661. 
— asiaticus, 7. Fossor, 734. — melas, 661. 
— indicus, 7. Fusca, 734. — swinewal, 661. 
— sumatranus, 12. G Gnu, 455, 456. 

Emione, 69. Gabi (Gayal), 308. — azzurro (Gnu striato), 458. 
Emitraghi, 235. Gadjah (Elefante asiatico), 7. — striato, 458. 
Emitrago, 235. Gadororo (Tapiro d'America), Gomari (Ippopotamo), 579. 
Èpanlar (Orca), 654. 103. Gona-rusa (Sambar), 516. 
Equidae, 47. Gai (Elefante asiatico), 7. Goral, 438. 
Equini, 47. Gaja (Elefante asiatico), 7. Gorkur (Onagro), 78. 
Equus, 47. Gayal (Bue selvatico dell'India), Gorossun (Saiga), 452. 

— asinus, 69, 79. 307. Gor (Rinoceronte unicorne), 113. 
— asinus africanus, 79. Gamma (Tapiro d'America), 103. Grimmia mergens, 427. 
— asinus somalicus, 80. Gamus el Bahr (Ippopotamo), Grind, Grindwald, (Glóbicefalo), 
— burchellii, 91. 579. 661. 
— caballus, 56. Ganda (Rinoceronte unicorne), Guanaco, 174, 176. 
— chapmanii, 92. 113. Guasupita (Coasso rosso), 531. 
— festivus, 91. Gaor (Gaur), 311. Guraya (Nilgau), 422. 
- - grevyi, 92. Gargadan(Rinoceronte bicorne), 
— quagga, 90. 117. H 
— hamar, 78. Garna (Cudù), 411. 
— hemionus, 69. Gaur, 311. Hacks (Cavallo), 63. 
— hemippus, 78. Gaur (Onagro), 78. Halicore, 603. 
— hinnus, 87. Gavaeus frontalis, 308. — australis, 603. 
— indicus, 78. — gaurus, 311. — cetacea, 603. 
— kiang, 69. Gaviya (Gaur), 311. — dujong, 603. 
— montanus, 91. Gayal, 308. — stelleri, 608. 
— midus, 87. Gayal (Gaur), 311. Halmaturus nuchalis, 709. 
— onager, 78. Gazzella, 377. — thetidis, 709. 
— polyodon, 69. Gazella africana, 377. Haplocerus amerìcanus, 364. 
— przevalskii, 56. — dorcas, 377. — lanigerus, 364. 
— taeniopus, 79. — euchore, 384. Harmas (Elefante africano), 12. 
— z<?5ra, 92. — pyagarya, 389. Harna (Antilope cervicapra), 

Esiet (Ippopotamo), 579. Gazzelle, 377. 370. 
Eucore, 384. Gebun (Cusco macchiettato), Hartebeest (Caama), 390. 
Euryceros euryceros, 416. 724. Hati (Elefante asiatico), 7. 
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Hypsiprymnus penicillatus, 714 
— setosus, 715. 

Hyracidae, 135. 
Hyrax abyssinicus, 137. 

— capensis, 142. 
— dorsalis, 142. 
— mossambicus, 142. 

I 

193. 
— alpinus, 194. 
— hispanicus, 206. 
— imberbis, 451. 
— pyrenaicus, 206. 

Ihubu (Ippopotamo), 579. 
I l lhval (Narvalo), 675. 
Imbutuma (Gnu), 456. 
Impala (Pala), 375. 
Imvubu (Ippopotamo), 579. 
Indlovu (Elefante africano), 12. 
Inia, 671. 
Inia amazonica, 671. 

— boliviensis, 671. 
lnkonekone (Gnu striato), 458. 
Inngati (Bufalo capo), 342. 
Iperodontidi, 679. 
Ippopotamidi, 579. 
Ippopotamo, 579. 

— liberico, 579, 593. 
Ipsiprimnodone moscato, 717. 
Ipurè (Tagnicati), 575. 
Irace arboreo, 142. 
Iraci, 135. 
Iracidi, 135. 
lsard (Camoscio), 440. 

J 

Jack, 280. 
Janokumbine (Echidna), 776. 
Jharal (Emitrago), 235. 
Jomuds, 61. 
Jutlaender (Cavallo), 64. 

Karbau, 359. 
Karbo, 359. 
Karkona (Gaur), 311. 
Kastura (Mosco), 545. 
Katschkar, 254. 
Katuyeni (Gaur), 311. 
Kegutilik (Capodoglio), 680. 
Keitloa (Rinoceronte bicorne) 

117. 
Keka (Irace), 136. 
Kelelluak (Beluga), 658. 
Keporkak (Balenottera longi

mana), 632. 
Kerabau, 359. 

Kerdet (Onagro), 78. 
Kerdetscht (Onagro), 78. 
Khyen-sen (Rinoceronte Wara), 

115. 
Kiang (Kulan), 69. 
Kiboko (Ippopotamo), 579. 
Kidang (Muntgiak), 542. 
Kidgiang (Muntgiak), 542. 
Killer (Orca), 654. 
Kladruber (Cavallo), 63. 
Koab (Elefante africano), 12. 
Koala, 719. 
Kobaba (Rinoceronte camuso), 

120. 
Kobus, 397. 

— ellipsiprymnus, 397. 
— sinysiny, 397. 

Koko (Isace), 136. 
Kokon (Gnu striato), 458. 
Kossakta (Orca), 654. 
Kotri (Antilope quadricorne). 
Kuda-ayer (Tapiro dalla gual

drappa), 100. 
Kudari (Mosco), 545. 
Kukama (Orice del Capo), 403. 
Kulan, 69. 
Kumiria (Elefante asiatico), 9. 
Kyphobalaena boops, 632. 

Hdembo (Elefante africano), 12. 
Hemitragus, 235. 

— goral, 438. 
— jemlaìcus, 235. 

Heteropus albogularis, 710. 
— penicillatus, 710. 

Hippelaphus, 516. 
— aristotelis, 516. 

Hihn (Platanista), 673. 
Hippopotamidae, 579. 
Hippopotamus amphibius, 579. 

— australis, 579. 
— liberiensis, 593. 
— terrestris, 103. 

Hippotigris antiquorum, 92. 
— burchellii, 91. 
— isabellinus, 90. 
— quagga, 90. 
— zebra, 92. 

Hippotragus, 399. 
— bakeri, 401. 
— leucophaeus, 399. 
— niger, 401. 

Hircus, 212. 
— aegagrus, 213. 
— aegyptiaca, 223. 
— thebaica, 223. 

Hirun (Antilope cervicapra), 
370. 

Hoangjang(Antilope gutturosa), 
373. 

Honde (Mosco), 545. 
Huanaco, 174, 176. 
Hulamuha (Muntgiak), 542. 
Humpback (Balenottera longi

mana), 632. 
Hundfiskar (Focena), 654. 
Hunters (Cavallo), 63. 
Hvalhund (Orca), 654. 
Hyaemoschus aquaticus, 550. 
Hyelaphus porcinus, 521. 
Hyperoodon, 679. 

— bidens, 679. 
— borealis, 679. 
— butskopf, 679. 
— hunteri, 679. 
— rostratum, 679. 

Hyperoodontidae, 679. 
Hypsiprymnodon moschatus, 

697, 717. 
Hypsiprymnodontinae, 717. 
Hypsiprymnus apicalis, 715. 

— myosorus, 715. 
— ogilbyi, 714. 

K 

Kabarka (Mosco), 545. 
Kabri (Antilocapra), 460. 
Kabrit (Antilocapra), 460. 
Kadaba (Sambar), 516. 
Kairuni (Tagnicati), 575. 
Kakno (Muntgiak), 542. 
Kalvit (Antilope cervicapra), 

370. 
Kanchil, 550. 
Kankuri (Muntgiak), 542. 

Lagorchestes leporoides, 711. 
Lalawa (Mosco), 545. 
Lama huanaco, 176. 

— pacos, 183. 
— peruana, 180. 
— vicugna, 185. 

Lamantini, 599. 
Lamantino, 599. 
Lassii, 734. 
Lightval (Narvalo), 675. 
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Lippizaner (Cavallo), 63. 
Lipurus cinereus, 719. 
Llama, 174, 180. 
Llamas, 174. 
Loxodon africanus, 12. 
Lupo marsupiale ( Tilacino ), 

744. 
Lutra minima, 762. 

— sarcovienna, 762. 

M 

Macropodidae, 697. 
Macropodidi, 697. 
Macropodinae, 697. 
Macropodini, 697. 
Macropus, 707. 
— albogularis, 710. 
— billardierii, 710. 
— giganteus, 707. 
— leporoides, 711. 
— major, 707. 
— minor, 715. 
— penicillatus, 710, 714. 
— thetidis, 709. 

Macroselidi, 740. 
Maha (Parasinga), 512. 
Maha (Sambar), 516. 
Maiale del Berkshire, 561. 

— di Harrisson, 561. 
— mascherato, 561. 
— nano, 561. 

Maipuri (Tapiro d'America), 
103. 

Mallangong (Ornitorinco), 778. 
Manatidae, 597. 
Manatidi, 597. 
Manatus, 599. 
— amerìcanus, 599, 601. 
— ailanticus, 599, 601. 
— australis, 599, 601. 
— exunguis, 601. 
— inunguis, 601. 
— latirostris, 599. 
— senegalensis, 599. 

Manugotu (Nilgau), 422. 
Maravi (Nilgau), 422. 
Mar-khur (Capra di Falconer), 

218. 
Marsouin (Focena), 654. 
Marsupialia, 693. 
Marsupiali, 693. 

— carnivori, 736. 
— erbivori, 697. 

Marsuin (Focena), 054. 

Masak naba (Mosco), 545. 
Matamombo (Ippopotamo), 576-
Mazama americana, 364. 

— campestris, 529. 
— dorsata, 364. 
— sericea, 364. 
— virginiana, 523. 

Me (Tapiro dalla gualdrappa), 
100. 

Megaptera, 652. 
— boops, 632. 
— longimana, 632. 
— Mengiangan (Cervo ippe

lafo), 519. 
Meru (Sambar), 516. 
Mierga (Elefante asiatico), 9. 
Mikka (Saxis), 514. 
Miktscian (Mosco), 545. 
Mingiangan (Cervo ippelafo), 

519. 
Mirmecobio fasciato, 753. 
Misticeti, 629. 
Mithun (Gayal), 308. 
Monodon, 675. 

— monoceros, 675. 
Monodontidae, 675. 
Monotremata, 767. 
Monotremi, 767. 
Monse (Orignal) 485. 
Monuhu (Rinoceronte camuso), 

120. 
Moose (Orignal), 485. 
Moosedeer (Orignal), 485. 
Morskaja-Korowa (Vacca ma

rina), 607. 
Morskuja-Beljuge (Beluga), 658. 
Moschi, 545. 
Moschidae, 545. 
Mosco, 545. 
Moschus chrysogaster, 545. 

— leucogaster, 545. 
— moschiferus, 545. 
— saturatus, 545. 

Mpakase (Bufalo rosso), 350. 
Mpongo (Antilope macchiata), 

414. 
Mrig o Mirga (Antilope cervica

pra), 370. 
Muffìone, 245. 
Mufflengong Ornitorinco) 778. 
Mulo, 87. 
Mung (Bufalo indiano), 354. 
Muntgiak, 541, 542. 
Muse (Orignal), 485. 

Muswa (Orignal) 485. 
Mvubu (Ippopotamo), 579. 
Mvuli, 416. 
Myrmecobiinae, 753. 
Myrmecobius diemensis, 753. 

— fasciatus, 753. 
Myrmecophaga aculeata, 770. 
Mysticetae, 629. 

N 

Nakong, 416. 
Nane (Capra delle nevi), 364. 
Nanotrayus hemprichii, 429. 
Narvalo, 675. 
Ndembo (Elefante africano), 12. 
Nebbhval (Dogling), 679. 
Nelet (Cudù), 411. 
Nemorhoedus, 438. 

— goral, 438. 
Neotragus, 428. 

— hemprichii, 429. 
— moschatus, 432. 

Nesernak, Nisernak (Glóbice
falo), 661. 

Ngaran (Bufalo cafro), 342. 
Ngulung (Antilope macchiata), 

414. 
Nguvu (Ippopotamo), 579. 
Nikobejan (Echidna), 776. 
Nilgai (Nilgau), 422. 
Nilgau, 422. 
Nilgar (Nilgau), 422. 
Nisa (Focena), 654. 
Nise (Focena), 654. 
Nothophorus torquatus, 575. 
Nsamba (Elefante africano), 12. 
Nsao (Elefante africano), 12. 
Nsau (Elefante africano), 12. 
Nsovn (Elefante africano), 12. 
Numbo (Gnu striato), 458. 
Nuthurini-haran (Cervo por

cino), 521. 
Nyali (Bufalo rosso), 350. 
Nyati (Bufalo cafro), 342. 

O 

Onagro, 78. 
Ondyon (Elefante africano), 12. 
Opara (Orca), 654. 
Opossum, 757. 

— di Azara, 757. 
Orca, 649. 
Orca gladiator, 649. 
Orcinus orca, 649. 
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Oreas canna, 419. Pecari, 575. Phalangerinae, 721. 
Oreotragus, 435, Pecora crinita, 240. Phalangista cooki, 725. 
— saltatrix, 435. — dagli orecchi penzolanti, — fuliginosa, 725. 

Oribi, 433. 261. — melanura, 725. 
Orice del Capo, 403. — dalla coda piatta, 261. — vulpina, 725. 
— Ieucorice, 405. — di Assuan, 261. Phandayet (Antilope cervica

Orici, 402. — merinos, 264. pra), 370. 
Orignal, 485. — steatopiga, 267. Phacochoerus aeliani, 572. 
Orque (Orca), 654. della Persia, 267. — barbatus, 572. 
Orniihorhynchidae, 777. Pecore, 237. — edentatus, 572. 
Ornithorhynchus anatinus, 777. Peioung (Gaur), 311. — haroja, 572. 
— brevirostris, 777. Peracyon cynocephalus, 743. — incisivus, 572. 
— crispus, 777. Peraka (Pecari), 575. — pallasii, 572. 
— fuscus, 777. Peramau (Gaur), 311. — typicus, 572. 
— hystrix, 770. Peramele nasuto, 737. Phascogale lanigera, 752. 
— laevis, 777. — striato, 738. Phascolarctinae, 719. 
— paradoxus, 777. Perameles, 737. Phascolarctus cinereus, 719. 
— rufus, 777. — bougainvillei, 738. Phascologale, 749. 

Ornitorinco, 777. — masuta, 737. — flavipes, 751. 
Ornswin (Orca), 654. Perameli, 737. — penicillata, 749. 
Oryx, 402. Peramelidae, 737. — rufogaster, 751. 
— beisa, 403. Peramélidi, 737. Phascolomyidae, 734. 
— capensis, 403. Percheron (Cavallo), 64. Phascolomys lasiorhinus, 735. 
— gazella, 403. Perissodactyla, 47. — latifrons, 735. 
— leucoryx, 405. Perissodattili, 47. — mitckelli, 735. 
— nasomaculatus, 408. Pesce-bue (Lamantino), 599. — ursinus, 734. 

Ovibos moschatus, 272. Petauri, 728. Philander, 760. 
Oviboninae, 272. Petauroide volante, 727. Phocaena, 654. 
OOTS, 237. Petauroides, 727. — communis, 654. 
— ammon, 249. — volans, 727. — melas, 661. 
— argali, 249. Petauroidi, 727. — orca, 649. 
— aries catotis, 261. Petaurus, 728. — rondeletii, 654. 

hispanica, 264. — pygmaeus,. 732. Physalus, 634. 
— — platyura, 261. — sciureus, 728. — antiquorum, 634. 
— — steatopygas, 267. — taguanoides, 727. — vulgaris, 634. 

steatopyga persica, 267. Petrogale, 710. Physeter catodon, 658. 
— — syenitica, 261. — penicillata, 710. — macrocephalus, 680. 
— californiana, 257. — xanthopus, 710. — trumpo, 680. 
— cervina, 257. Petsciuga (Beluga), 658. Piglertok (Focena), 654. 
— montana, 257, 364. Phacochoerus, 571. Pihwale (Balenottera minore), 
— musimon, 245. — aeliani, 572. 640. 
— j?oZ«, 254. — aethiopicus, 572. Platanista, 673. 
— pygargus, 257. — africanus, 572. — del Gange, 673. 
— tragelaphus, 240. — barbatus, 572. Platanista, 673. 
— vignei, 260. — edentatus, 572. — gangetica, 673. 

Ozanna leucophaea, 399. — haroja, 572. Platypus anatinus, 777. 
— nigra, 401. — hoiropotamus, 568. Pleopus undicaudatus, 717. 

— incisivus, 572. Poephayus, 280. 
Jr — larvatus, 568. — grunniens, 280. 

Paco, 174, 183. — pallasii, 572. Poinka (Tagnicati), 575. 
Pakira (Pecari), 575 — typicus, 572. Polyprotodontia, 736. 
Pakylie (Pecari), 575. Phalanger, 721. Ponies, 64. 
Pala, 375. 376. — maculatus, 722. Pony delle Shetland, 64. 
Para (Cervo porcino), 521. Phalangeridae, 719. Porcus, 569. 
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Porcus babirussa, 569. 
— silvestris, 572. 

Porpoise (Focena), 654. 
Portax pictus, 422. 
Potamochoerus, 566, 571. 

— africanus, 568. 
— albifrons, 566. 
— larvatus, 568. 
— penicillatus, 566. 
— porcus, 566. 

Potoroinae, 714. 
Potorous murinus, 715. 

— tridactylus, 715. 
Proboscidati, 3. 
Proboscidea, 3. 
Probubalus depressicornis, 361. 
Procapra gutturosa, 373. 
Proechidna bruijnii, 777. 

— villosissima, 777. 
Proechidna velloso, 777. 
Proa; muntjac, 542. 
Pterobalaena communis, 634. 

— ^ « s , 638. 

Q 
Quagga, 90. 

R 
Rambavve ( Cusco macchiet

tato), 724. 
Rangifer, 486. 

— caribù, 488. 
— tarandus, 487. 

Ra-tschi (Capra di Falconer), 
218. 

Ratwa (Muntgiak), 542. 
Razorbach (Balenottera), 634. 
Redunca, 395. 

— eleotragus, 395. 
— megaceros, 394. 

Renna, 487. 
Renne, 486. 
Rethval (Balena della Groen

landia, 642. 
Rhanem Israel (Irace), 136. 
Rhinaster bicornis, 117. 
Rhinoceros. 113. 

— africanus, 117. 
— asiaticus, 113. 
— bicornis, 117. 
— brucei, 117. 
— bur chélii, 120. 
— camus, 120. 
— crossii, 116. 
— flower i, 115. 

Rhinoceros indicus, 113. 
— inermis, 115. 
— javanicus, 115. 
— javanus, 115. 
— keitloa, 117. 
— lasiotis, 117. 
— nasalis, 115. 
— oswelii, 120. 
— simus, 120. 
— sondaicus, 115. 
— stenocephalus, 113. 
— sumatranus, 116. 
— sumatrensis, 116. 
— unicornis, 113. 
— vamperi, 117. 

Rhinocerotidae, 110. 
Rhinochoerus indicus, 100. 

— sumatranus, 100. 
Rhytina stelleri, 608. 
Rinoceronte Badak, 116. 

— bianco, 120. 
— bicorne, 117. 
— camuso, 120. 
— dagli orecchi i r t i , 117. 
— di Giava (Rinocer. Wara), 

115. 
— di Sumatra (Rinoceronte 

Badak), 116. 
— indiano, 113. 
— nero, 117. 
— unicorne, 113. 
- Wara, 115. 

Rinoceronti, 110. 
— corazzati, 113. 
— semicorazzati, 116. 

Roadsters (Cavallo), 63. 
Robi (Ippopotamo), 579. 
Rodkamm (Narvalo), 675. 
Rons (Mosco), 545. 
Roode-bok (Pala), 375. 
Rooi (Pala), 375. 
Rorghval (Balenottera longi

mana), 632. 
Rorqualus minor, 640. 
Roybuck (Pala), 375. 
Rucervus duvaucelli, 512. 
Ruminanti, 148. 
Rupicapra americana, 364. 
Rusa, 516. 

— aristotelis, 516. 
— hippelaphus, 518. 
— porcinus, 521. 

Rus (Mosco), 545. 

S 

Saiga, 451. 
Saiga tatarica, 451. 
Saigak (Saiga), 452. 
Salandang (Gaur), 311. 

— (Tapiro dalla gualdrappa), 
100. 

Saltarupe, 435. 
Sambar, 516. 
Sanga (Zebù dell'Africa), 321. 
Sapi-utan (Anoa), 361. 
Sarcophilus, 745. 

— ursinus, 745. 
Sarga (Axis), 514. 
Sasin (Antilope cervicapra), 

370. 
Satscia (Beluga), 658. 
Sce (Mosco), 545. 
Sciangli bainsa (Bufalo in

diano), 354. 
Sciang (Mosco), 545. 
Sciap (Sambar), 516. 
Sciehiang (Mosco), 545. 
Scigri (Antil . cervicapra), 370. 
Scikagleuch (Balenottera mi

nore), 640. 
Scinda (Antilope cervicapra), 

370. 
Scopophorus scoparius, 433. 
Shanh (Elefante asiatico), 7. 
Shorthorn (Bue brevicorne), 

331. 
Sibbaldius, 637. 

— borealis, 638. 
— latirostris, 638. 
— sulfureus, 638. 

Sildreki (Balenottera), 634. 
Sildror (Balenottera), 634. 
Sillhval (Balenottera), 634. 
Sirenia, 597. 
Sirenii, 597. 
Sisumar (Platanista), 674. 
Sohen (Elefante africano), 12. 
Speckhugger (Orca), 654. 
Spermwhale (Capodoglio), 680 
Springer (Orca), 654. 
Stambecchi, 193. 
Stambecco dei Pirenei, 206. 

— delle Alpi , 194. 
Strepsiceros, 410. 

— addax, 408. 
— cervicapra, 370 
— excelsus, 4i© 
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Strepìiceros kudu, 410. 
Stylocerus muntjac, 542. 
Subulo rufus, 531. 
Sudo (Mosco), 545. 
Sugoria (Cervo porcino), 521. 
Suidae, 552. 
Suidi, 552. 
Suini, 554. 
Sunse (Platanista), 673. 
Sus, 554. 
— aethiopicus, 572. 
— africanus, 568, 572. 
— albirostris, 575. 
— andamanensis, 556. 
— aper, 554. 
— babirussa, 569. 
— barbatus, 556. 
— célebensis, 556. 
— choiropotamus, 568. 
— cristatus, 556, 561. 
— fasciatus, 554. 
— guineensis, 566. 
— hoiropotamus, 568. 
— labiatus, 575. 
— larvatus, 568. 
— leucomystax, 556. 
— lybicus, 556. 
— niger, 556. 
— papuensis, 556. 
— penicillatus, 566. 
— pictus, 566. 
— porcus, 566. 
— scrofa, 554. 
— sennarensis, 556. 
— tajacus, 575. 
— timorensis, 556. 
— torquatus, 575. 
— verrucosus, 556. 
— vittatus, 556. 
— gangetica, 673. 

Susu (Platanista), 673. 
Svinchval (Focena), 654. 

T 

Taberga (Mosco), 545. 
Tachyglossus aculeatus, 770. 
— hystrix, 770. 

Tachyglossus bruijnii, 777. 
— lawesi, 771. 
— setosus, 772. 

Tagasu (Pecari), 575. 
Tagnicati, 575. 
Taguan (Petauroide volante), 

727. 

Tahr, 235. 
Tai t i tu (Tagnicati), 575. 
Tambriet (Ornitorinco), 778. 
Tapirete (Tapiro d'America), 

103. 
Tapiri , 99. 
Tapiridae, 99. 
Tapiro d'America, 103. 

— dalla gualdrappa, 100. 
Tapirus amerìcanus, 103. 
— tmto, 103. 
— bicolor, 100. 
— indicus, 100. 
— malayanus, 100. 
— suillus, 103. 
— sumatranus, 100. 
— terrestris, 103. 

Tarandus arcticus, 487. 
— groenlandicus, 487. 
— rangifer, 487. 

Tarashu (Tapiro dalla gual
drappa), 100. 

Tarpani, 49. 
Tarpano, 49. 
Tarsipedinae, 733. 
Tarsipe rostrato, 733. 
Tarsipes rostratus, 733. 
— spenserae, 733.. 

Tasso d'Australia, 734. 
Tauwar (Narvalo), 675. 
Taytetu (Pecari), 575. 
Tedal (Cudù), 411. 
Tekes, 61. 
Telet (Antilope delle steppe"), 

390. 
Tembo (Elefante africano), 12. 
Tennu (Tapiro dalla gualdrap

pa), 100. 
Tetraceros, 425. 
— quadricornis, 425. 

Ther o Jehr (Emitrago), 235. 
Thrasher (Orca), 654. 
Thi/lacinus cynocephalus, 743. 
Tikagulik (Balenottera minore), 

640). 
Tikmuha (Saxis), 514. 
Tilacino, 743. 
Tneghval (Balena della Groen

landia), 642. 
Tohumbuk (Ornitorinco), 778. 
Torgo (Mosco), 545. 
Tori (Antilope delle steppe), 390 
Torticorni, 410. 
Tragelafì, 414. 

Tragelaphus, 414. 
— albovirgatus, 416. 
— euryceros, 416. 
— kudu, 410. 
— scriptus, 414. 
— silvaticus, 415. 
— spelcii, 416. 

Tragulidae, 550. 
Tragulidi, 550. 
Tragulus kanchil, 550. 
— pygmaeus, 550. 

Trakehner, 63. 
Trichechus manutus, 599. 
Irichosurus, 724. 
— vulpecula, 725. 

Trottatori veloci, 63. 
Tschal (Rinoceronte bicorne), 

117. 
Tschikori (Rinoceronte camuso), 

120.-
Tugalik (Narvalo), 675. 
Tumler (Focena), 654. 
Tunnolik (Balenottera), 634. 
Tweldhval (Capodoglio), 680. 

U 

Ugulde (Argali), 249. 
Umingarok (Bue muschiato), 

272. 
Unsoso (Gnu striato), 458. 
Upetane (Rinoceronte bicorne), 

117. 
Upetyane (Rinoceronte bicorne), 

117. 
Ur (Bisonte d'Europa), 286. 

V 

Vaagehval(Balenottera minore), 
640. 

Vacca dei boschi (Bufalo rosso), 
350. 

Vacca marina, 607. 
Vacca marina di Steller, 608. 
Vacca selvatica (Orice Ieuco

rice), 405. 
Vangai (Cusco macchiettato) 

722. 
Viborga (Beluga), 658. 
Vicuna, 174, 185. 
Vigogna, 174, 185. 
Vombati, 734. 
Vombato dalla fronte larga, 735. 
Vombato della Tasmania, 734. 
Vombato di Mitchell, 725. 
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Yinkar (Parasinga), 512. 

Zanga (Mosco) 545. 
Zebra, 92. 

— di Grevy, 92. 
Zebù dell'Africa, 321. 

— dell'India, 322 

Zeren (Antilope gutturosa), 373. 
Ziggettai (Kulan), 69. 
Zura (Capra di Falconer), 218. 

W 

Wabbr (Irace), 136. 
Wagansu (Pecari) 575. 
Walflsch (Balena della Groen

landia), 642. 
Wallaby, 709. 

Wangal (Cusco macchietta^), 
724. 

Wapiti, 512. 
Warak(RinoceronteWara), 115. 
Wara (Rinoceronte Wara), 115. 
Welly (Muntgiak), 542. 
Wil-muha (Cervo porcino), 521. 
Wombat, 734. 
Wuil (Rinoceronte bicorne), 117 










